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CAPO XVI. 

QUARTA PARTE DELLA CRIMINALE PROCEDURA. 

Velia ripartizione delle giudiziarie funzioni^ 
e della scelta de' giudici dei fatto. 

^ X^are ad un senato permanente la facoltà di giu¬ 
dicare 3 rendere pili spaventevole agli occhi del popo¬ 
lo il iTiagistrató che la magistraìura ; affidare a poche 
mani un ministero, le l'unzioni del cjuaìe esigono più 
ini egri Là che lumi, più confidenza dalla parte di co¬ 
lui che deve esser giudicato , che cognizioni dalla par¬ 
te di colui che deve giudicare) obbligare il cittadino 
ad esser giudicato da certi uomini , de’quali questo è 
1 umco mestiere , e che la consuetudine indura soven¬ 
te pinti osto per le conseguenze de’loro errori jche non 
insegni loro a preservarsene, diminuire, o per me¬ 
glio dire rendere quasi nullo quel dritto prezioso che 
aver dovrebbe ogni uomo nelle gravi accuse, di esclu¬ 
dere que’ giudici, non solg che possono inanifestamen-^ 



te essere sospetti di parziaìità, ma quegli àncora, che 
per leggerissime cause meritar non potrebbero la sua 
piena confidenza ; fare, in ima parola, di im’arte che 
tutta si raggira nell’esame de’ fatti, il patrimonio 
esclusivo dì un ristrettissimo corpo; funèsto e spavente¬ 
vole metodo è questo , che le narùoni, dove la libertà 
civile del cittadino è stala più rispettata, han glusLa- 
niente abborrito, ma che il concorso dì molte cause 
ha introdotto da gran tempo nell’Europa, e che abo¬ 
lir non si potrebbe, senza correggere e riformare la 
legislazione jstessa, la mostruosa imperfezione della 
quale Io rende oggi un male nècessario. Le vicende 
della criminale giudicatura presso i Romani ci som¬ 
ministrano de’ lumi molto opporuniì, per illustrar 
quest’interessantissimo pggetto (O- ■ 

In Roma , discacciati ì re, ì consoli che sotto di ver¬ 
si nomi ereditata avevano una gran parte delle loro 
spaventevoli prerogative, conservar non potettero per 
lungo tempo quella che dava loro il dritto di sovra¬ 
namente decìdere della sórte de’cìttadiUt ne’crimina¬ 
li giudizi* Bruto che colla sua sola autorità aveva con¬ 
dannati alla morte i suol figli, e gli altri complici del- 
1* istesso attentato (2), aveva data ima gran lezione al¬ 
la sua pat ria , nel tempo istesso che aveva difesa la sua 
libertà. I Romani si avvidero quanto pericolosa fosse 
un’autorità, della quale peraltro egli aveva fatto un 
uso così prezioso. Essi videro che la mano onnipoten¬ 
te del console poteva opprimere l’innocenza coll’ ìstes- 

(1) Lctenf^^^ che ravviluppano^lesta parte della romana isto- 
xia e dell^antica gttirispriìc!enia> mi cQStringcjno ad illustrare con 
snolte e hmglie note i fatti che saranno sempliccrtiénte accenna¬ 
ti nfei testo* lo sptro che il lettore, invece di condannarmi di pc- 
dantismo j voglia essermi grato degli sforii che ho dovuto tare 

per illustrare in poche pagine uno degli articoli più oscuri della 
xoniana antichità,. 

{%) DioBc Halle, la, n, cap. 5. 
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53 facilità > colla quale oppressi aveva i vili partigia¬ 
ni de’Tarquinj ; ohe dali’istesso 1 onte poteva scaturì- 
xe la giustizia eia violenza ; e che coll’ istessa autori¬ 
tà , colia quale si era punita la bassezza, sì poteva spa¬ 
ventare il patriottismo e la liberta, bì pensò dunque 
di correggere questo vìzio della nascenté costituzione j 
e si trasferì all' assemblea del popolo l'esercizio di una 
prerogativa eh’ h sempre pericolosa, quapdò è 
divisa tra molti, quando e affidata ad una magistra¬ 
tura molto potente o per la durata della spa carica, q 
per l’estensione del suo potere. La legge Vclei lo die¬ 
de il primo passo j le leggi delie xi i. lìapole diedero 
il secondo. Quella stabili l’appellazione al popplo da 
decreti de' consoli che riguardavano la vita de cittadi¬ 
ni (i) ) e queste tolsero interamente a consoli la cogni¬ 
zione delle criminali accuse. Esse stabilirono, che un 
ijittadino romano pon potesse esser condannato alla 
morte, che ne’ grandi stati del popolo, p sia ne centu- 
riati comizi (2) ; e che non potesse esser condannato ad 
una pena pecunìaria, che ne’comizj per tribù (5). 
' Nella legge si trovava la ppn'a del delitto, e ne co-; 

(i) de capite ciois romani, inj.usstt popith romani^ 

non crat peroni ss iim consuli^us jns Poippoaìo L, 2*9* * 
de ori^^ jar, Giò che ci dlceLivio ( x, ) sul proposito di qoe- 

ItggCj ci offre una riilcssìont sulla dolctzia delie pene ne pae^ 

si ove è virtù- Egli dice che la pena eh* essa iniìiacGÌava al 
strato che Tavrebbe violata^ era di esser riputalo inalvagio : 
ha nitrii ( icx) ijuàm improè^ factuni udjeciL Quando si tratta 

^adi ua delitto di uno stranierOj di uno schiavo, Paccusa si por¬ 
tava in un tribunale destinato a «[uest^oggetto, e i guidic* c le Q 
componevano , chiarnavansi Trimmnri capitaLcs* Vedi i^iccrùnc 

prò Ciuentiù cap. i3l . . r. 
’ {2) De cap ite c ivi $, 71 isi per ma x Ì m n vt c o m il ia t u ni ^ 
to, Gicer* dje Icg, Uè, 3. cap. 4o Ora f, prò Sex he ca p. ^ 

(3) Livio Uè, j V* cap, 4k ^ dunque 
di ima condannare un cittadino alia mortej ^ 

iin pLeèisciìo per condannarlo ad, pena pec uni aria» 

Al 
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rniz] SI discuteva delia verità del fatto (1)5 osi nomi¬ 

nava dal popolo il quesitore che ne doveva in suo no¬ 
me giudi care col Gfitetrio de giudici che k legge gli 
dava 

LMiìgrandlmento della repubblica ^ ìa maggior fre¬ 

quenza deklelitti^. gl'tncoovenieniì che vi erano nei 
convocare troppo frequentemente i coinizj, i disordi¬ 
ni che nascevano da questa viziosa riunione del là fa- 
coità legisialiva coll’esecutiva, richiedevano un tem¬ 
peramento a quesito nuovo plano j che conservar non 

poteva tutta la sua estensione senza produrre almeno 
Fimpunità de’delitti. Si vide, che vi era di bisogno 

d’aknnì tribunaìi Assi per gii aSari criminali, come 
vi erano per gli affari civili. Si stabilirono dun.qnele 
Quistioni perpetue (5). Il loro numero da principia 

(3) pJorabhiamo molti monnm’emi tle' giutlirj fatti dal popoìc( 
tte*coTiiizjì. Oionisio di Aiicamaaso vi t. ci fa men^done di 
quello dì CopIoUdo ohe i trlhtini accusarono di aver aspirato 
alla tirannia. Noi troviamo in Livio e in yalér. Mass. molEissirni 
altri giudizj fatti tlellh'stessa maniera dal popolo. Vedi LivioVià. 

tn cap* 4'* ììì, cap, ir, // k», /i7). rv. cap* 4^'» 
liB. V* cup, it.. T 7» ^ 52., VI, cap^ i5> e 16., liù. vi i, cnr*, 4*y 

/li, vi 11. cap4 37.j XXV,cap, 3.y /ì^,xkvi, cup.ì.flib. xzxvi i t: 
cap* 34. ^ ittf- xeni, cap, io. Si avverta j che qui e ahfove Tito 

Livio è citato secondo la numcrasione di^i capitoli di varie edizio¬ 
ni,oltfainontane* Veggasi anche Valerio Massimo Uè. vi,, c liè^ 
vnu cap. h.yC liù, ix, eap^ io, 

(2) Questi magistrati straordihiarj venivano cliiainati Qik^sì^ 
tores purncidti j. pact^hh con questo nìtimo noine si chiainavaho 
tutti i capitali delitti^. appcliritosj quos sa-- 
iehant creare reriìm capii ali um^ dice Pesto Voc, Qi^fìsitores, lo 
non descrivo qui Ja maniera, colla quale questi magistrati ese¬ 
guivano la loro comìnissione, perchè questa era perfettamente 
siinile a quella che si tenne posteriormente , sIloTchè fUrono 
create le Questioni perpetue, delle quaìi da cfni a poco sì parie- 
rii, Veggasi Si^iode ^bdicits Hi. i r. e. /{. ?Joi abbiamo anche 
molti eseirtpj di gimiitj fotti in questa maniera, come si piió ve'* 
dere in Sigonto nel citato luogov ^ 

(3) Neli^anno nì> U*G, DGIV. U Pisene trihuno delibi 
U primo ad introdurre questa nwhii. Caròone forum tenente * 
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non fu che di quattro : Siila io estese fmo ad otto , e ìe 
leggi Giulie oe accrebberd per la seconda volta il no- 
mero (t )* Ogni tribunale esercitava una questione, ed 
ogni questione aveva per oggetto una sbld classé di de- 
Ulti (aj* in ciaichèdun tribunale presedeva un pretó¬ 
re j ed un inagistrato ìnrenore che chidinavasi 
Ce delld Quéstione, e uno e V altro si mutava in ogni 
anno (3)^, Questi due magistrati non facevano che prè- 

(dtee Cicerone .in Bruto) plura judìcia fieri crèperunt ; nam et 
iiuctstiones pe^petiK^ hoc adoksof/nte constltuur. siiiit y nul*. 
Im ante fiter ani, L, enim Pi.<v tri&. pL legemprimus de pecunits 
rcpctandi^ , Ccnsorino , cf Manilio Coss. iitìlf* / 
.,(i) Le cuiattra prirne'QaesÈÌoni perpetue instìttHte furono^ 

quelle d\ delitto cìi maestà (maie.statis) y 2. di crtJjala e d^ntrigo 
per ottenere qOalclie magistiMUira (àrnèltus) s 3, di concussione 
C repetunda^iim ) ^ 4* qoeile dt peculato. Siiti vi agghmse quelle 
eie i-^neficiis y de sicarits y de falso et de cGi^^rupto judicio , de 
parricidio ^ e Te leggi Giulie vi aggiunsèrb quelle cte riguarda* 
VAfki le vióìense pubbliche e p<iinrcoIarÌj gii spergiuri e gli adivi- 
tefj* {Léges Jnluo de %n puèlica y de ni prii^atày de perjuriisy de 
adultetiisX 

(Hi) De m re Pra^toris quaestio estOy o pure; Prmtor y qui ex 
hac Icge ijiìcevetyfaciio ut etc. Ecco come si comineUeva la Que¬ 
stione. ; 

(3) Questa ixine della romana costituzione è oscurissima ^ ed 
necessario d"^ illustrarla, fìisogna dunque sapere die prima del- 

r istituzione delle Questioni perpètrìej non vi erano che due pre¬ 
tori in Romaj> e <niaaro nelk provincie. I primi due esèrcitàva'^ 
no la giurisdizione Dr]>ana e pèregrina nella citta^ e gli altri nel¬ 
le provincie.Dopo Visilmzion^ delle Questioni perpetae^ i quat¬ 
tro pretori delie provincie dovevano restare in Roma Ì1 primo anno 
della loro pretura^ per esercitare quella questione che da sorte 
<t Cuscliedurio eli loro destinava.. Nei secoiitio arino essi andavano 
ad esercitare la pretiirei rieìJa provincia che era della loro perti¬ 
nenza sotto il titolo di propretorij ed in Roma si creavano i niip- 
vt pretori che dovevano rjmpiazzmdi. Nori si confohdvi gvarisdk 
rhone e questione, fi pretore che aveva là giorisdisiione^ non ave- 
va altra mfliiefìza che negli affari prìvatL II quesitore o il preta- 

incaricato di una questione, aveva ia direzfone deViudìzj pub- 
ijici y o sia dt quelli die riguardavano i deiitcì puòiJicié Qnanuo 

Siila istituì ìe altre quattro questióni y si aggiunséro quàttro ak 

pretori che preseder dovevano a questi ti'i bimalL ( Vegg*W 
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sedere, dirigere e preparare il giudizio. L’esame del 
latto era riserbato ad alcuni giudici, la scelta de’qua- 
li dipendeva dalla sorte e dai consenso d^Ile parti. 

i 

Pdmijonlo nella citata legge 2. $. 17. D. de or, jitr.). Ma da die 
feriva che noi tròviàrno (jtialeìie volta assegnate a Ut i stesso preto¬ 
re dtie <|iiestioiii diverse j ed alle volte noi trovjanio coinljinata in 
un istessa jTersona una giurisdiiione ed una qu’e.stioné? Sotto il 
consolato di Cntulo e di Lepido noi troviamo G* Verre ne! tempo 
Ltesso pretore urLano > e i/uesitore deVeleni| vale a dire noi tro¬ 
viamo in un^istessa persona una giiirìsdizrione cojnLinata con una 
ipiesiione^ e noi troviamo sotto rsiesso cònsoìaLo due questio¬ 
ni cadute in s<jrte alUistessa persona j cioè a Marco Kannio* Noi 
vediamo, die Cicerone perorò per due cause di delitti di diver- 
bisstrna natura, uno d^amiifo > e Vedivo de tu' pnÒllca ^ che ap- 
parLcnevaiio a dtie questioni diverse', innaniii alTistesìio pretore 
€N; ]>oiiuEÌo CaJvjho (Vedi Cicer. prò At Ciglio). Noi irovia- 
ino lìnaUnente ndrannò alj U.G.6a7, PublìoCassio pretore del¬ 
la citta , e pretore*del tribunale, o eia della U|oestione di mae¬ 
stà. { Vedi Ascon. /^rgnnu Cornei, p. i^4-) lacil- 
jnente^ Il amnero de^pretori non fu setnpre in Roma ugnaìeal nu- 
mero delle cognizioni. Quando Siila distf.se ad otto il jiiimeró del¬ 
le questioni perpetue, vi sarebbero bisognati dieci ]>retori: due 
per esercitare la giurisdizione cittadini e sh* peregrini nèllsi 

e otto j’‘er presedrre alfe <j(uegtio]ìi. Ma il Senato rare voK 
te lece creare piu di orto pretori. Bisognò dunque che alcuno di 
questi pretori o avesse due ijnestioìii a'sè assegnate ,|g una giu¬ 
risdizione td una (piestione nel tempo istesso. Quello elve dice 

gonio (de Jadiciis Uh, 11, cap, 4')> che qualche volta un'istes- 
£ti questione era esercitata da due pretori diversi nel tempo isies¬ 

so, non mi persuade, li suo equivoco è derivato dal vedere in al¬ 
cuni casi due delitti deirf^tessa classe pòrtati innanzi a due pre- 
lorj diversi. Ma ijuesto non deve recar meraviglia, quando si ri¬ 
flette ch^ la oiseribuxÌQne de*delitti era tale che poteva laciimen- 
le equivocarsi nella competenza del tribunale. Le circostante che 
avevano accompagnato il deliuo, potevano mutarne la natura. Il 
sicario, per esempio, poteva essere accusato come parricida ^ 

(cioè omicida che suonava iu Hoina P istesso) ed il ]>an icida come 
sicario. Celio accusato di aver tentato di avvelenar Clodia non fti 
accusato al trunmale de uc^ic/Iciijj ina il suo accusatóre ne fece 
?m delitto di Stato, e presentò ìa sua accusa innanzi a1 tribunale 
che giu dica va della violenza publdica {de vi puòlica legel/uctdtiay^ 
i Cic, proC/Blio cap, i.) Riguardo poi al giudice delia qiifi¬ 

ali ione ;p è luor di dubbio, che questo magistratf y flOn altrimegtS 
’ .... . , . a , . ' .1 t 
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La delicatezza de’ legislatori dì Roma fu ammira¬ 
bile CÌ^'Uardo a c|uest’oggetto> Qnatlpocenlo citit^uanta 
cittadini di conosciuta probità Tcnivano' in ogni anno 
nominali dal pretóre delia città dal peregrino, (i), 
per esercitare in tutt’ i tribunali le fnnzioni di giudi¬ 
ce. I loro nomi erano scritti in im regtslfo pubblico, 
c Valbum Judicum era a tutti noto. Il pretore, i*ice- 
Tuta Jeffittimamente F accusa , gitlava in un urna ì lo¬ 
ro nómi. Alla presenza delle parti, il giudice del/a 
tfuestiode ne ti rat a a sorte quel numero che la legge 
prescriveva per quel giudizio (a)» 

«he il quesìtore o pTCtore , si mutava in ogni anno. Egli fac*" 
Ta le veci del pretore, qt.ando questi non poteva *,ssmerf al gm- 

dizio* Le sur funzioni ordinarie eran(> riguardo atl ^ 
t! presso a poco simili a quelìe del gtiuììce che noi, c lami amo 
ttommiasarioj ma nè il pretore, né il giudicedella questione av^ 
'Vano voto nel giudizio. Vedi Si gonio Jud^cus /iè* 11. cap^ 

« Tomasio Disst'rt. d*? orìg* Proces,^* frufuisit^, v. * 
(1) Ho detto dai pretore urbano, o dàì peregrino, percìie noi 

troviamo dei monumeEitì che ci inoltrano questa^eejfa oi a alta 

dal primo, ed ora fatta dal secondo- HeUa legge Cnrnelia m tro¬ 
va? Pn^tore.f l/rifim , crii jur^tos ùptnniìm c/uf^m^ue t/y je ec oi 

referrc dthent efe*^ e nella l^gge 
va ^ Praffi?r, qui jus flìctt intft pcregnrìos y CDL. viros ega 

efe. Circa la condiijotie éi questi giudici vi furono del e coniiniie 
mutazioni. Questa è unadeUe pruove dellaJutttiante ed incos an¬ 
sissima costitiuiooe di Roma* Nel principio doi^evana essere sccl^ 

ti dall^ordine senatorio; quindi dall* ordina 
tScfupranm C, Gracc/ii )S qnindi dal senatorio e dall eques r© 
(Lcee Sèrinlia Ca^mouij), quindi dall^equestre soltanto ( ege 

S^r^nìia G/ancioe; ); quindi un'altra voha dal senatorio 
Luna Drusi)'^ quindi da* tre ordini senatorio, equestre e p e eo 

( Lege Piautia Silvaui)^ Sotto Siila vi fu altra mnovazione 
snolto nota, dopo di lui un' altra , e sotto Cesare hna men c ij 
sta]>iHto che sì prendessero dall*ordine senatorio ed eques ^ 
tempo istessG. La loro età, per uno subiìiitiento della ctt^a leg¬ 
ge Servili^ j non poteva essere nè ineno di 3ó , ne piu di o ari 
ni. Alcune leggi posterióri la ridussero a 35,, ed Augusto a ri 

dasse di nuovo a 3o. Vedi Svetomo in Jagusti cap* 
(a) Siccome le leggi che regolavano questi diversi 

erano anche esse divirsisaime, così diverso tra ancora^ ii nu 
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L aecu3atQre e r aceusato ririi,Ua?anD allapa 
eh essi crédevano sosjjelti, e questi erano soslUaitr 

gli altri che il giudice distia quesUoìie tirava delTi- 

stessa maniera dall’urna (r) l^'rnchè esisfevano altri 
nomi nell uruai finché il iìLiniej'o deVjaattrocentocfn« 

quanta giudici ooii era esaurito, la rijiiilsa ei'a seiiì^ 
pre libera , ed ugauna delle parli aveva il dritto di cer¬ 

care dalla Sorte un altro giudice, nel quale egli aver 

potesse una confidenza maggiore In alcuni casi la leg* 
ge penneU eva al) ’ accusatore ed alT accusal o d i noinì- 
Bare essi stessi i giudici, e di poterli scegliere da tu 
lo^ii popolo, senza esser costretli a pr^endere quelli 
eh erano scritti nel ruolo dei pretore (2). Vittime ìxi^ 

ro de gnidici oh^ jn ogni i:r]J>tinaté giudicai f% Noi tro¬ 
viamo m CicerfViQj {Orat, prò Cincntio cap^ 27, ) un giudizio fat¬ 
to a tientadù^ ^oikIìcì ) nru nc ti oviarna un altro dj ^t-ttantacìo- 
tjiie {Orat. in PL^<fnf*m tnip^ ijo, ) La legge Servilia^ come 
veieuio d i (|fir apui;o, ne oidinava eim^uanta ptr !e ^^ccnse di 
eoHcussioup Nei gimliiiodt Mjjnne noi troviamo cinquantuno 
giudtcì* ( V^di Asconio arg. Afilon, ) 

(ì) Leggaci i[ iifogo di A*conio presso Sigonio deJndieiis 
lìfCilp.ìI, 

^(2) Cicerone ;,ro Mitr<>na c«;>. 2X, e prò Pi Anelo cap. i5, e 
17. m delitti dr conoussione Ja legge Sproniia Ciancia stabili 
c.ie accusatole ouminasì^e loo giudici di quegP in-ìeriti nelruo-* 
o e pretoi e , e idie da questi joo accitsaio ne scegliesse 5o^ 

€ le ( ovevaiiu «^iiidicare^ Prutfor ^ sono le parole d- Ila legge ^ ad 

nomati ( eiiitiim eri t j Jucito is di fi uiccsimo ex eo die ^ 
qno ciijnst/ae (pii^yiw nomejt deluhrit ^ centiunuiroj: ex eis ^ tnii 
e X a c ege li adr i n gf-nì i ipì i n tju a gi nta vir i hi e n m a min m le et i 
erun > egut ^ edatoc^ Qnos is cmtum viros ex hac hge edideritx 
( e^eLs tUi Jaciixti .ì^^t paiam (quid ^ecoramj se cos sc((*ntfìndfflù 

ma o non ix ha centunufirrq f^diderii , jnraritmìetum 
faciUt nuda peietnr^ dìp eic^^Almn pestmiam nowffn eìus 

e a ;mi if, centam u giii petet ex hac édiderit ^ de 
cir^ jn icex t/mni/uagipia legata edciine^ Queste cliiè ultime ma¬ 
niere i scegliere i giudici che dieevansi per fxlitwnem^ non era¬ 
no iisitdte che ui alcuni casi (^articolari. Il metodo rmiver.saJe era 
que 0 c ic SI faceva per la sorte che si è esijosto, 'amo poi nel>* 

imo, (pianto nell altro si vede per altro Iienissirno, quaiUo iie-i 
yi^Uton di Roma kvonrono la ripnisa dt^-iudich 
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Miei della stranezza delle l,eg|t e della vWAosa ripar- 
tizione delia giiidiziaria antorili, sarebbero senibraii 
agii cCcbi dei liberi ìlonjatu Lutti cjiie disgra?.i{\\,i 
tadiiii ohe noi conducianitì ai patìbolo sul guTdizìo 

dueo tregiudioi che gì’intrighi di un cortigiano W- 
00 il pili deUe vplte intrusi nel tenjplo di Temi. e de’ 
<jnali la più giusta diifidenza delle parti non potrebbe 
escluderne neppure un solo , senza ini raprendére un 
arduo e pericolosissimo giudizio, nel {piale quasi sem¬ 
pre il giùdice.resta superiore, perciifep suoi colleghi 
son quelli che debbono giudicarlo,® l’infeliceciltadi- 
no che V ha intentato, invéce di un giudice dubbio ne 
acquista uno sicuramente inimico Que’fieri repubbli- 
eani estrem ani ente gelosi della civile libertà^, non eb¬ 
bero confidenza 1 ri altra mano per depo itarvl il sacro 

■ ministero delia giustizia , sé non In quella che 1 arbi¬ 
trio de’litigajptl avesse giudicato immune da qualnn- 
qne par^iaiilà : DJ^jnineM i^olueTuut majores uostri^ 
diceva Cicerone^ uouTTiodo d€ extinidtloìit cujusgudTTi^ 
sed ne de peciiniarid quidam re minima judicem esse ^ 
nùi qui intéì' ad^ersarios convenisset ( i ) Altra condi¬ 
zione non cercavano eési nella persona dei giudice, che 
una probità conosciuta', una sulficiente logica',, e piu 
di ogni altro la' mutua confidenza delle parli. La co¬ 
gnizione del dritto era per e.ssi inutile.. 11 pretore era 
quello che gl’istruiva di ciò che aveva rapporto al 
dritto (2), e adattava il fatto da essi conoscìnto-alla 
legge, della quale egli era l’Immediato depositario j 

_ (i) Cicce. Orat. prò Claentio, Veggasi piti di ogni altro Cnja- 
cio Ohservatiùnes etc. Ub. J.'t. cap. 23, 

(2) Per questo motivo appunto dietro il Itiogo, dove sedeva i! 
pretore, vi erano sempre de^girtreoonsiiìti soimninistrava- 
no a) pretore i pHncipj della giiirispriidenza, giacelie 1 pretori 
ordinar!,imetite non erano giiirecnnsnUi i {piPi'ii giurecon¬ 
sulti non proferivano il loro sentimento, se non quando il preto- 
ye gl’iacerrog,Tva.. 
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iì pretore era quegli che veder doveva «e i! giudiaÌA 
era stato legittimàmente introdotto, ed egli era que¬ 
gli che doveva invigilare, aliinchè i-ordine giudÌEi^- 
a^io prescritto dalle leggi non venisse alterato. Tutt’i 
materiali opportuni all’appuraniento del fatto, erano 
dal giudice della queitione disposti e somministrati. 
Egli ordinava che i Lestiinonj si trovassero iq quel tal 
luògo e in quel tal giorno, nel quale dovevano da’giu- 
dici sentirsi le loro deposizioni tigli raccoglieva le 
scritture e i monumenti che dalle diie parli si esibiva¬ 
no per le loro mire opposte (i) I giudici non faceva¬ 
no altro ch’esaminare la verità del fatto, e gitiare in 
un’ urna la lettera iniziale ch’esprimeva il loro giudi- 
zìo (2). Questa segretezza di suffragi , agli apparenti 
vantaggi che raccbiudeva , univa però un vizio reale 
che la poteva render molto perniciosa. Come punire 
l’iniquità di un giudice, quando il suo giudìzio è oc¬ 
culto? Ma la moltiplicilà de’giudici, la brìeve dura¬ 
ta della loro giudicatura eia libertà delle ripulse ren¬ 
deva poco spaventevole questo picciolo vizio di un me¬ 
todo cosi degno della libertà de’tempi ne’quali ebbe 
origine (5). £d in fatti finché Roma fu libera, o fin- 

(1) SjgOQio de 5^^ 0 Naodt Jnrisd^ 
imperio ij* cap. 5, ^ 

(2) Le lettere ijilxiaUj come «1 crafio A iai^solao) C f 
demno^j o pure NL ( non /if/uef ) ^ clv^era quando il giudice nou 
aveva sufficienti ragioni per assolvere, nè per condannare il reo, 
I gitidici non gittavand neJi^ urna i biillettini, dove erano scritta 
questè lettere j se non dopo di aver inteso tutto ciò che dali*tma 
parte e dall'aUra doveva dirsi, ed allorcliè colui ch'era stato JVil- 
timo a parlare, àve^ proi'erita U parola dixL Ma, prima di get¬ 
tare nell'urna il bidiettino, essi 31 abboccavano tra, loro, per de- 
liberare sulla sentenza, e questo dicevasi ire in consiliamM ( Ve¬ 
di Àsconio p-65e 178, e Valerio Massimo UK vji j.cap* i, 
II pretore, dopo aver raccobi i buliettìni, pronunciava formal¬ 
mente la sentenza a tener della pluralità de'suffragi che trovava 
(Espressi neir urna. 

Questo piccolo inconveniente pare che fiosie aijch^ riparai* 
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che la moribonda libertà reclamava ancorai suoi drit¬ 
ti contro il nascente dispotismo, il sistema della cri¬ 
minale giudicatura non l’u alterato. I primi tiranni 
deir impero dovettero rispettare cjueslo antico baluar¬ 
do della civile libertà, I loro passi piccioli, benché fre- 
(juenti, non permisero alla tirannia di giugnere cosi 
presto al termine de|la sua perfetta onnipotenza. Per 
dare F ultima scossa all’edificio della civile libertà, so¬ 
stenuto in gran parte da questo ben ordinalo sistema 
de’criminali gìu^iai, essi dovettero aspettare quel mo¬ 
mento nel quale i Romani, stanchi ormai dagli urti 
continui e dà’ perpetui contrasti dell’ambizione e del¬ 
la libertà, cercassero finalmente il riposo e la quiete 
nella^vile sofferenzi^, e nello stupido letargo della de¬ 
pressione e della serviti. Allora fu che trasferiti ì co- 
mizj nel senato (i) colle altre prerogative della sovra¬ 
nità del popolo, questo corpo permanente di cortigiani 
ambiziosi, 0 di schiavi avviliti, acquistò anche quella 
di conoscere di qiie’delitti che il popolo o da sè stes¬ 
so giudicava anche dopo l’istituzione delle perpetue 
questipni (2), 0 che alle volte venivano coll’appella- 

tp in cl^Ia libertà che aveva in alcani casi fi reo, di scegliere 
t esser giudicato con suffragi segreti o palesi. Ciim in consilluni 
i dice Cicerone^ qìia^sivit a6 co reo C* Junitis Quee-- 

^itoì ^ clam^ an paiam de se scTìtentiam ferri \^dleU de Op^nani- 

oùHe ferri* Gic. prò Chicntio^ 
CU ■Inmpriìmtm e ca(np(ì comitia ad patr^s transhita sunti 

ad e^mdicrn y ctsi polis si ni a aròilrio Principis ^ 
omert studiis triòuuui Jlelanr^ Tacit* Ann, lià^ 4* Q^iesto 

(ITI di Tiberio, 
fitrono inaestà in primo capoj detti di Perduellione^ 

g^iidicati dal popolo ne" eomiir centuriati. aneli e dopo 

Uà I a ^ ^ perpetue questioni. Veggasi Cicerone in rem 
Ìì - Oltre di tenesti delitti ve ne erano degli altri i f]na- 
T^iin cotnjìresi nelle perpetue questioni^ venivano un ti¬ 
si ^ giudicati da/Pistessp popoJoj o commessi ad 

^^^<itodal popolo per quella tale occasione. Noi ab" 
* esempj di questi straordinari gwdix]\ Veglia?i Ci^ 

Tomo IIL h *=' 
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zione portati ne’comizj ,dopo il giudìzio ^el tribuna¬ 
le competente (i). Questa fatale alterazione dell’anti¬ 
co sistema, fu 1* epoca infelice del compimento della 
servitù de* Romani. La tirannia potè alIora_ gloriarsi 
di potere a suo talento disporre de’ giudici e delle leg¬ 
gi, I delitti dì maestà in primo capo, de’ quali il pojic- 
lo si aveva sempre serbata la cog/u’zione, furono d’ai- 
lora innanzi portati al senato , ed una gran parte de’ 
delitti furono compresi in questa classe. Il cittadino 
accusato in quest’assemblea, non poteva più disfarsi 
di un o'Iudice iniquo o sospetto, ed if giudice, non po¬ 
teva più ritornare nella condizione privata. Le leggi 
rimasero senza vigore, e divennero inedicaci a garan¬ 
tire la civile liìjertà, subito che la facoltà esecutiva af¬ 
fidata venne a mani cosi indegne’cU esercitarla, ed il 
cittadino costretto ad esser giudicato da uomini che. 
non poteva più escludere., quantunque fossero intera-, 
mente privi della sua confidenza, non trovò più quel- 
r asilo che aveva fino a quel tempo .diiesa la ^ua priva¬ 

ta sicurezza (2). 

cerone ((U/lniò. ion. et mal. Uh, ii.) dove parla del gindiiio di 
L. TiibiilOj l'istesso ( i'n Zirlilo) dove parla dell’omicidio latto 
nella ■i'cnnaia, dell’incesto delle Vestali e de^partigiani 
di Cingiirta. Veggasi anche Sallustio {in Jagiirth.) Veggasi an¬ 
che Asconio ((trguni. Miion.jyag. 190. ) dove parla della commis¬ 
sione data dal popolo a L. Doiniiio per conoscere dell’omicidio lat¬ 
to da Milone nella via Appia. Livio e Dionisio di Alicarnasso ci of¬ 
frono anche molti altri esempj di q\iesiistraordinarjgiiidizj. Tut¬ 
ti tiiiesti delitti sarebbero stati giudicati dal senato, se fossero' sta¬ 
ti commessi dopo il fatale cangiamento, del quale si è parlato. ^ 

.{t) Dal decreto del pretore poteva sem|3re appellarsi a’comiij 
o centuriati, se^ era di morte, o tributi, se era dì pena pecu¬ 
niaria. Questo avveniva rare volte, perché rare volte il popolo 
annullava ciò che aveva stabilito il tribunale. Ma queste appella¬ 
zioni divennero frequenti, quando i dritti de’comizj luroiio tras¬ 

feriti al senato. 
(3) Ne’tempi pósterióri la cognizione de’delitti fu riinessa ai 

magistrati tìall’arbitrio dell’imperatore creati,.e ch’esercitava- 
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• Cbe V esempio ài Roma sia dunque il foiidamento- 
delie nostre idee in un argomento cbe tanto interessa 
!a civile'libertà. Deduciamo dalle misure ptese da’ti¬ 
ranni dell’impero, per distruggere l’antico mètodo' 
de’Romani liberi, la necessità che xd sarebbe d’imi¬ 
tarlo è di adattarlo allo staio presènte delle cose; e 
per maggiormente persuaderci della necessità di que¬ 
sta intrapresa^ vediamo come la sola nazione che ha 
profittato su quest’oggetto.de’lumi dèlia romana po¬ 
litica , è la sola nazione nell’ Europa, nella quale l’in¬ 
nocente non trema, allorché è chiamato in giudìzio. 
Il sistema della criminale giudicatura' degl’Inglesi ri¬ 
chiami dunque per poco la nostra attenzione (i). 

In Inghilterra i depositari della legge non sono, co¬ 
me ìiél resto dell’Europa, i giudici del fatto , nón e 
un corpo permanènte di ministri della corona ; non 
sono i magistrati quelli ch’esann'naiió la verità o la 
falsità dell’ accnsa. La britannica costituzione noo ha 
permésso che {Juesta terribile funzióne fosse tempre 
esercitaL^t dalleistesse mani, e divenisse la prerogativa 
di pòchi dipendenti mercenarj del capo della nazione. 
Uomini cleiristessa condizione del reo, favoriti dalla 
pubblica opinione, riconósciuti daìbàecasatocóme im¬ 
parziali, ed investiti di un momentaneo ministero, 
che non dura pià del giudizio istesso , pel quale sono 
stati scelti, sono i soli giudici, a’qtsall la legge affida 

no 13 gmriscIi2.ione da Ini delegaLi. Il prefcEto della ci tta sfilién- 
trò nella piir gran parte delle i'lln^^on^ de'pretorf, o aia <juesito-- 

coTnmessi nella citfh e nell' Italia intta ceatesimum 
Vedi Ulpiano in L, i\ D. de proff- iir$, 

CO La poca cliiarez?.a, colla (jtTale sta esposto cfuesto sistema 
da^l 5^ scrjttori naiionaHj mi ìia indotto a svilupparlo. Essi parla¬ 
no agl Inglesi i ([naìi conoscono il loro sisteni^, e cjnestoè il Tnr>^ 
tivOj pel (filale ciò elidessi dicono non Jjastitreldje ad tmo stranie¬ 
ro per conoscere Glnararnenté cfiiesta parte della Ijricanmca Jegis- 
ìaiione< Io non I10 dovsuo travagliar poco per venir ne in cMaró^ 



) esaniff del fattój e la sorte del reo nelle crlniinaìi 
accuse. Istruiti dairesemplo di Roma libera e di Ro¬ 
ma scJdava , gì’Inglesi han conosciuto il vantaggio che 
vi era nel suddividere e combinare le diverse parti 
delle giudiziarie funzioni, in maniera che l’una fosse 
di freno air altra. 

Colui die riceve 1’accusa, è un magistrato inferio¬ 
re che non ba altra autorità se non (Quella di assicu¬ 
rarsi della persona dell’aecusato, dopo averlo inteso e 
dopo aver postata l’esistenza del delitto, e dì dar cor¬ 
so all’accusa nella prossima sessione (i). 

Queste sessioni non sono alti’o che lecerti di giusti¬ 
zia, che si tengono in ogni tre mesi in ciascheduna con¬ 
tea, ed in ogni sei settimane nella capitale. In ognu¬ 
na di queste sessioni un magistrato che coi nome dì 

(’i) presiede alla pubblica amministrazione del¬ 
la giustizia^nella contea del suo ripartimento, nomi¬ 
na prima di ogni altro la grande assemblea de’Giurati 
detti Grnn Ju>y (5). Quest’assemblea dev’esser di più 

(i) Qi:esLo magisirato jnfei'iore cliianiasi GiiìJiùia n Oindice 
(Il Pace. In ogni contea ve ji^è un sitftcicnte numero. II loro uf¬ 
fizio è di ricevere l’accusa, di costare l’esistenza de! delitto che 
i criminaiisti dicono il corpo o sia l’in genere del delitto; di fa¬ 
re arrestare l’accusato ])er interrogarlo e trascrivere le sue ri- 
s])oste: e lìnalrnentedi assicuraMi della sua persona ritenendolo 
nelle c.Trceri fino alla prossima sessione, se il delitto fe capitale, 
o, non essendo capitale, ricever la cauzione sialdlita d.alla leggcj 
colla'quale si pWdiga a comparire in giudizio, aliorcliè sarà cliia- 
niato. Vegga*! iìlaokstone Coinoientario sulle legj^i d’Inf^hilier- 
l'a t. it. cap. I. c tic/ codice crit/iinale cip. xvi. art. i, e cap, 
ssn, e cap. .\.xvi I. 

(a) Blackstone CoMwcnfrtrto sulle leggi (l\ Jtighiltcrra tomo 
ir. cajj, 1. 

(3j Questi gran Giurati terminano il loro ministero col finire 
cJelJ.a se.s.sione, |)er la (jiiale sopo stati destinati. Essi si rinnova¬ 
no in ogni tre mesi. DeloJme Costituùone d'InuhiUerra cap. x., 
e Blackstone Codice criminale d’Inghilterra cap. xsiii. Si av-' 
verta, che lo Sheriff istesso si muta in ciaiclieduna contea in ogni 
anno. 
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dii ciòdici uomini, e di meno di ventiquattro, e deve 
esser composta delle persone più rispettabili della con¬ 
tea. La sua fun?-ione è di esaminare le pruove ehe si 
sono addotte in ciaschedtin libello delie accuse che si 
producono in quella sessione. 

Se non si trovano dodici pèrsone nèìF assemblea che 
credano ben fondata tin’accusa, F accusalo viene al¬ 
l’istante liberato. Ma se dodici de’gran giurati sì ac¬ 
cordano nel credere sufficiente la pruova, allora F ac¬ 
cusato dicesì ìndicted, ed è ritenuto per subire F or¬ 
dinario'corso della procedura. 

Questi passi preliminari noti sono' altro che le dis¬ 
posizioni prepàratoriè del giudizio. Essi sono tanti 
espedienti ritrovati dalla legge, per editare che un In¬ 
nocente non venga neppure esposto a’ rischi ed agli 
Spavènti di una procedura. Per dichiarare soltanto! ac¬ 
cusa strettamence regolare (0 ) '^'1 ® dunque bisogno 
dell’uniforme giudizio dì dodici uomini almeno di co¬ 
nosciuta probità, e di una eondìzioné supériore ad 
ogni sóspetlo. 

Dichiarata ammissibile Faccusa, si avvisa il reodf 
prepararsi alla difesa, e si destina il giorno, nei qua¬ 
le^ si deve definiiwamenté decidere della sua sorte»’ 
Giunto questo giorno, F accusato deve presentarsi nel¬ 
la corte, dove presiedono alcuni gìadìci ordìnarj (2), 

(i) E questa Tespresaione mglese. Fia<3t al momen^Oj nei qiia- 
c i gr«Q giurati Dori hanno ancoi'a appro^^ata l^accosa^ questui 

non )i3 akun y^aiore, Veggasi Blackstone Commentari sui Codice; 
crt/niniiifi d'Inghilterra cap. X-Kiv, 

(^) Questi giudici sono ì Giudici di ^ allorcliè l*a'ccnsa 5t 
propone nelle corti delie quattro ses^ioTii generali di pace y o i 
gj 11 lei (1 q ycr et terminar y al lo reh è T acc us a e p0rta la i n iia r>z t 
<1^ e che si tengono due volte V anno in ciascheditna contrae 
meridionale 3 una volta Tanno neìj#quartrp contee seUemriona- 

1 > e otto volte Tanno io Londra eri in tVf/dìe sex , per evacuar le 
JX) igiom j € per decidere delle capitali accuse ^ stabili mento 

che, unno 3;ì["haòcas corpus^ assicora' h libertà j^arson^- 
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che sono j per così dire, i depositari e grinterpetri del 
dritto, nja che non hanno parte alcuna nel giudizio 
del-fatto. Questo è interamente riserhato ad un’altra 
assemblea di privati cittadini detti Pettj/ur/,ossia pic¬ 
cioli Giurati che T isl.etso iSheriff ha con una commis¬ 
sione generale nominali per quella sessione (i). Que¬ 
st’assemblea dev’e.ssere di dodici uomini, pari del 
reo (2), scelti dall’istessa contea dov’è stato conimes-- 
so il delitto (5), possessori di un fondo di terra di die¬ 
ci lire sterline dì rendita; e l’urianiuie giudizio di que¬ 
sti dodici giurati decide della verità q della falsità del- 
i’accusa, e determina la verità del fatto, ai quale i 
giudici non debbono far altro che adattare l’espressa 
disposizione delia legge. 

le tlel eit(aJinf) ciie si trova ne'legatni della ginstiiia , e i.i else 
non Ki diTn^ntic^ìriZAi j .sono cosi Facilincote e^ìijo^ 
iti coloro che trova usi oelfe carocri negli rilin pàe.si. Della ma¬ 
niera ibtes^aj se L* accusa è portata innanzi al Lribiuiale elei ban¬ 

co del re> o a altro tribunale che conosce degli affa¬ 
ri critnina!i> i ginnici Ordinar] (li qnesEi tribuna fi sono ([nel li che 
istraiscono i piccioli gi.iraii io «(nel che rignartU lì dnUOj e che 
adattano la dctertnariaiiiofie dfella legge al fatto da essi indipen- 
deateinenEe gindicato. Per sapere quali sono le accuse che si por¬ 
tano in ciascheduna di queste diverse corti ; leggasi Blackstone 
Codice crimnale xrx, e cap, xxvj j* 

(i) Q^^afche volta avviene che lo Siierlff tlévé per un solo hi- 
to particolare Uìandare ìa lista dei giurali delia sua conteaj e qvie- 

sto avviene allorché 1 acciisa non è portata innanzi alle corti che 

si tengono nelle l’cgolarj sessioni j come sarebbe quando si porta 

innmJÀ alla corte suprema del banco del rt\ Vedi BJackstone Co¬ 

dice cr^ìnfinale cap. x ix* (5. 3, y e cap. xxvr i * 

C^l iihài homo ve/ant extdety 
a ut aliifuo modo destrualar , ni si per /e gei le judiciion pn- 
ritiri jnornm. Questo è un lirtieoio della gran Caria. V, Jo SiaL 

jx* di iJi. cap. g, /Vaccusato è un Lord temporaìe j 
r^Qmsa m decide da tutta la Carnei a alta , ma non con Immani- 
inita de su drag i. La pltualitaié allora quella che decide. Se é un 
torestierOj la metà de giurati dev essere stranieraj (Jiiry^ de me- 
diciate l in g.)imTohh il delitto non sia di cos pi razione contro dei rCu 

(3) Liòcros et légaies homines de DÌcinato^ 

m 
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Questi dodici cittadini, a’ quali sì affida la parte più 
spaventevole del giudizio, non sono però i soli ad es¬ 
ser nominati dallo .She*'Ìff* Per ottenere che anche Vac- 
cusato abbia’parte nella scelta di coloro che debbono 
giudicarlo, la legge vuole che se ne nominino 48 (t)^ 
ed accorda al reo varie specie di ripulse. Egli può al¬ 
le volte escluderli tutti, e può sempre escluderne una 
gran parte, e per legittime cause e per capriccio. Può 
escluderli tutti, quando ha motivi legittimi di dichia¬ 
rar sospetto lo Sheriff che ha formato 1 albo (2}, Può 
escluderne per legittime cause Lutti quelli che, 0 non 
hanno i requisiti che la legge ha prescritti, o che han¬ 
no rapporti di parentela, di amicizia, di corporazio¬ 
ne coll- accusatore, à rapporti d’inimicizia e di litigia 
poli’accusato (5). 

Può finalménte in qualunque caso escluderne un con¬ 
siderabile numerò per solo capriccio , giacche la legge 
gli concede la ripulsa perèntorla di venti giurati, sen- 

(f) Si avver£.i 5 che per le aecuse die si propangoiio nelle re-^ 
golan' sessioni delie diverse contee (tanto nelle^orti dette di pa- 

c^aatito in quelle che si tengono innanzi a^giudici detti à^àjrer 
et iGfminer 3 per evacuare le carceri ), lo Sheriffnon nojnma 4^ 

giurati per ogoi ma ne nomina 4^ per tutte Je accuse che 
si debbono giudicare in quella sessione ^ runa dopo T aitra^ e da 
questi 4^^^ debbono in ogni giudizio scegliere i 12 giurati > 
purché ii numero delle ripulse non èsaurisca 1* albo ; ed in que¬ 
sto caso si spstituiscGno con un Writ del giudice i giurati che 

mancano per compire ii nurnero de'xii. Deloliue 
d'inghilterra cap, 

(^3! in questo caso il gitrdice di pace fa le veci dello Sheriff^ 
« la un nuovo pannel o sìa un nuovo albo di giurati* 

(3) Il oelebré giureconsulto Coke divide in quattro classi que¬ 
ste ripulse per cioè propter /tonerts 5 che ìi^ 
luogo quando il giurato non è pari del reo j própter dslictu^n y 
quando un giurato Fosse stato condannato in qualche criTninale 
giudizio 3 priypter qiramio ii gj orafo lesse uno stranierOj 
o non avesse un tondo di terra della rendita prescritta dalla legge > 

propttr affectiimy quando si può provare j che il giurato potesse 
nvere qualche iuteresie nel condannare l^accusato^ 
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za obbligarlo a palesare i motivi che T inducono a ri¬ 
fiutarli (i). Una prevenzione poco favorevole derivata, 
o da un pregiudizio o da un’occulta antipatia, nia che 
non lascia per questo d’inspirare qualche spavento ad 
un infelice che dev’ esser giudicato, non è stato il so¬ 
lo motivo che ha avuto innanzi agli occhi il legislato¬ 
re ,■ heU’accordare quest’ultima specie di ripulsa al 
reo. Egli ha preveduto il caso di una sospezione pro¬ 
dotta dal reo contro qualche giuràto, e giudicata non 
sussistente- Egli ha vedutocche in questo caso il reo 
avrebbe potuto avere un inimico per giudice, e che 
per liberarlo da questo spavento non vi era altro mez¬ 
zo che accordargli una nuova ripulsa, coìta quale egli 
avrebbe potuto rifiutare pere/itorinmerate quel giurato 
ohe non aveva potuto escludere per legittime cause. 

Quello eh’ è più ammirabile in questa parte della 
legislazione inglese, è apptinto quello eh’è più contra¬ 
rio al metodo che si tierie nel resto dell’ Europa. La 
ferocia del dispotismo, e la violenza della tirannia si 
palesano presso gli altri popoli In tutta la loro esten¬ 
sione in que* terribili tribunali, dote si giudicano i rei 
di stato. Un misterioso ed arbitrario velo nasconde 
tutl’i passi delle lof'o violente procedure; un terribi¬ 
le silenzio lascia apparenti ed agli amici dell’ infelice 
che vi è condotto, l’ignoranza spaventetole della sua 
sorte e l’impotenza di soccorrerlo; si priva l’accusa¬ 
to di tutti que’ dritti de’quali la violenza sola può spo¬ 
gliarci, e si fa con intrepida mano il sacrifizio della 
giustizia e della civile libertà ad una falsa idea di tran¬ 
quillità pubblica,che sotto la tirannia non si fissa in 
altro che nella sicurezza del despota. Qne’ tenuissimi 
rimedj che sì offrono a’ rei degli altri deìitli, sono 
presso di loro rifiutati a quelli, a’quali la legge In 

(i) Qoesl’ultima ripulsa dicesi peren'.orUtf 
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Inghiìtefra ha creduto dì dover dare uuo^i soccorsi. 
Un infelice , accusato di cospirazione contro il re Ó 

contro' lo stato, non solo non è privato in InghUterra 

dì quegli ajuti che la legge gli accorderebbe negli or-- 
dinar) delitti, ma vede moltiplicati i sostegni della su» 
sicurezza, ed accresciuti i soccorsi della sua innocen¬ 
za. Se negli altri delitti può escludere perentoriamen¬ 
te venti giurati, in questi ne può escludere trentacin- 
que. Se negli altri delitti 1 accusato non può costrin¬ 
gere i lestimon) ch’egli produce in sua difesa, a com¬ 
parire in giudìzio, in questi i tribunali gli accordano 
tuti’i mezzi di coazione per obbligarli a comparire. 

Se negli altri delitti non ha che un solo dilensorej 
in questi la legge gliene accorda due. Se negli altri de¬ 
litti egli ignora il nome de giurati fino al giorno nel 
quale si deve terminare il giudizio, in questi la legge 

vuole che gli sì palesi il loro nome, il loro cognome, 
la loro professione e la loro abitazione dieci giorni pri¬ 

ma , affinchè abbia il tempo da riflettere sulle ripulse 

che gli conviene di fare. Egli deve contemporanea¬ 
mente avere alla presenza di due testimon) una copia 
di tutt’i fatti che T accusatore ha asseriti per pruove 

della sua accusa , e deve sapere tutt’i testimon) che sì 
produrranno contro di luì (a)* Sono questi i partico¬ 
lari soccorsi che la legge offre in Inghilterra agli ac¬ 
cusati di que’delitti che suppongono un partito più for- 
te di accusatori. Dopo questa-brìeve digressione, ritor¬ 

niamo all’ordinario corso della britannica giudicatura. 
Quando, terminate le ripulse,Tassemblea de’pic¬ 

cioli giurati è già form'ata, si dà principio al giudi¬ 

zio (2). Le due parti espongono lé loro opposte pruo- 

(1) Stai. VII. di Gaglielmo III. c. Si, e Stai. vii. eli Anna 0. 
21, Qntst'iiltiino atto deve prendtr forzaj che dopo Ja mor¬ 
te deir idtimo pretendentf, 

(2) St ic ripulse hanno esaurito il p^nnel} o I alho dello 



2:3 Z. À • S C I E W Z A 

TC alla presenza de giurati e de’giudici; si sentono ì 
tesliinonj prodotti dalFunaparte e dall’altra (i); il 

reo alterca coll’accusatore e co’suoi testimoni ; si sen¬ 
tono le sue^difese sul l'atto, come cjuellé dei Suo avvo¬ 
cato sul dritto; e, quando la difesa è terminata, uno 
de’giudici riepiloga lutto ciò che si è detto dall’una 

parte e dall jltr*) espone a giurali il suo parere non ri- 
guardo al rna riguardo al drillo j ed ordina final' 
mente che si ritirino nella vicina stanza, dove, senza 
poter ne nscaltlarsi, ne prendere bevanda o cibo al- 
òtino (3), debbono rimaner chiusi, finché non abbiano 
unanimameuttì dichiarato Ìl loro gitullzìo sulla verità 
0 falsità dell accusa. I giudici allora, non altrimenti 
che il pretore tra Romani, non lanuo altro che pro¬ 
ferire il decreto o deli assoluzione, 0 della condanna 
del reo alla pena prescritta dalie leggi. Ma non tèr- 
mina qui 1 umanità dì questa parte della britannica 
legislazione. Essa ha preveduto Ì1 caso di un giudizio 
jVianifestamente erroneo de’ dodici giurati, éd Jia volu- 

Shcriff j allor.i egli noinlnft i nuovi giurati che mancano al pieno. 
riamerò de XII. ■ ■* 

(0 Anticamente non si ammettevano Ì testimoni prodotti dal 
reo ne delitti capuali. iu trancia sussiste ancora quest’alluso. 
^IVIontesq. gl’ inglesi 
han,saputo correggere questa ingiustUla deil’antico metodo. Non 
solo SI ammettono 1 test.inonj prodotti dal reo, ma si amtmtto- 
po con giuramento li ceiehre Eduardo Coke [u quegli che scosse 
la nazione su quest articolo^ della criminale procedura. Un Mi 
della C.itnera de comuni insistè con vigore contro questo abuso 
a fronte delie ripugnante della Camera alta e del re. Finalmen¬ 
te lo Jtafnto VII di Guglielmo m. cap, 3., e lo Statuto ii. di 
Anna cap. 9. stabdiròno, che i testimoni dell’accusato si ainmet- 
tesi>ero a pres ar 1 gmriimentój non altrihienti che i tesViinonj 

potessero ugualmente del'eri-' 
ire ane^testimon,ante deglirni, conte degli altri. 

1 1 \ ^ 0’”' lo permetta loro. Quando non vi ca- 
de diihbio alcuno sul ^^lucl yin i ^ i T e^si non s\ ntiianG. ina danno al- 
la presenza istessa de guidici il loro giudizio. 
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to lasciare un adito alla salvezza dell’ ìynocenLe, Quan¬ 

do i giurati hanno assoltitP il '1^11* accusa ,• ancor¬ 
ché il loro giudizio fosse evidentemen te erroneo^, nou' 

vi è più che temere per lui : ma s® essi 1 hanno dichia¬ 
rato colpevole, e se l'errore del loro giudizio e eviden¬ 
te, vi è ancora un asilo in favore della sua^ innocenza. 
Egli, è vero, non può appellare dal loro giudìzio, ma 

il giudice può commettere l’affare alla coTte del banco 
del re, la quale supponendo comé^non intrapreso il 

giudizio, fa nominare nuovi giurati per esaminare la 
cosa, come se i primi non l’avessero mai giudicata. 

Ecco qual è il corso ordinario della giustizia in In¬ 
ghilterra , ed ecco quali ne sono i ministri. Per poco 

che si rifletta su questa preziosa ripartizione delle giu¬ 
diziarie funzioni, sì vede quanto Pinnocente possa es¬ 

ser sicuro presso questa singolare nazione, dove se non 
vi è tutta quella libertà politica che si crede, vie pe¬ 
rò la maggior civile libertà. Vi è bisogno del concor¬ 
so di 24 cittadini almeno, per condannare un accusa¬ 

to; bastano 12 per assolverlo (i). Se vi è un solo uo¬ 
mo onesto tra’ dodici piccioli giurati, P innocente non 
ha che temere dalla perfidia degli altri undici (2). Per 
quanto iniqui possano esserci giudici,la legge li fre¬ 
na riguardo al dritto, e i giurati riguardo al fatto. 

Che si paragoni questo sistema con quello che regna 

nel resto dell’Europa; qual tristo parallelo! 

(t) Se tlojieì de’giurati oor crédorìo aturriissibìTe l’ accusa j s 
se dodici pÌGcióli giurati non ia credono vera, i’ accnsató non 
jniò esser condannato. Ali’ incontro basta., o cbe la de’ gran gin- 
rati non 1. aintnettanp , o die, ammettendola essi, sia dichiarata 
J-'alsa da 12 pìccìoH giurali, pér èsser assoluto., 

(2) Il giu di li 0 de’ dodici giurati dsv’ essere unanime. 
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*G A V o xvn. 
^ Della viziosa ripartizione delta giudiziaria autorità 

in una gran parte delle nazioni di Europa. 

T_J*ria slapida indolenza de’popoli, ed una voion-' 
taria osciUiiza de’ governi han solo potalo per pela are 
Tieir Europa l’assurdo metodo, col quale si amornini- 
stra oggi la giustìzia in una gran parte delle nazioni 
che l’abitano. L’uomo si avvezza a lutto. Un governo 
ingiusto familiarizza r animo de’sudditi coli’ ingiustì¬ 
zia, e fa che a poco a poco essi s’avvezzino a vederla 
-senza orrore. Senza un lungo abito d’essere oppressi, 
noi fremeremmo all’ aspetto de’ mali che ci cireonda- 
no, delle violenze che da ogni parte ci sovrastano, e de’ 
pericoli a’ quali è esposta la nostra innocenza. N'oi'cer¬ 
cheremmo di porre !in termine a’nostri mali, 0 ab¬ 
bandoneremmo le città, per cercare un a«ilo ne’ bo¬ 
schi : noi preferiremhio il rìschio di esser mangiati da’ 
selvaggi, 0 sbranati dalle fiere, a quello molto prn or¬ 
ribile di dipendere dalle istituzioni di alcuni uomini' 
c’ne han fatte le leggi come han foggiate le arthi, del¬ 
le quali il petesto èf la difesa , ed il motivo e l’attac¬ 
co :noi conseguiremmo finalmente Io scopo delle socia¬ 
li unioni, 0 ne sjjezzeremmo' il sodo. IVJa , istupiditi 
sotto il peso delle nostre catene, la maggior parte'di 
noi non ardirebbe neppure di pensare, che i nostri 
mali potrebbero esser curati, e che la nostra condi¬ 
zione potrebbe esser migliore. Se uno sjJirito benefico 
cerca di squarciare quel velo che nasconde ai popolo 
le sue piaghe e i rimedj che potrebbero sanarle, ì’in- 
ferrao morde la mano del suo benefattore', e chiede 
vendetta contro colui che ha ardilo di risvegìì-arlo fiat 
swo letargo. Ecco l’oi'dinaria sorte di coloro die- s’ìee- 

* 
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teressaeo pel bene de’ loro simili, e cbe innalzano la 
yoce per insegna rio ro cjuesta gran verità : che la na- 
tura non ci ha fatti per essere il trastullo di pochi up- 
mini potenti^ ma ci ha somministrati tutfi mezzine- 
cessar] per esser liberi e felici. Alcune verità che son 
jjeir oTsbligo d’illustrare in questo capo, mi ricliiame- 
ranno delfe persecuzioni e delle sciagure. Io son sicu¬ 
ro di questo pericolo che mi sovrasta,, ma mi vergo¬ 
gnerei di prevenirlo eoi silenzio. Allorché ho intra¬ 
presa quest’ opera , ho giurato di superare tutti que’ 
vili spaventi che potrebbero trattenerne il corso j e se, 
vivendo sotto il governo del più umano dé’re, io non 
sperassi di trovare nel trono istesso un difensore , l’in- 
lìocenza delle mie mire e la sicurezza della mia co¬ 
scienza basterebbero a somministrarmi quella pace che 
i miei nemici cercassero invano di turbare. Nel seno 
jstesso d-ella disgrazia io goderò della stima degli altri 
nomini 5 e della stima di me medesimo. Io sarò uguair 
mente felice nel}a solitudine e nella città 5 nell’ ohblio 
e nelle cariche j nell’esilio e nella corte. Io mi ricor¬ 
derò séinpre che le persecuzioni e le sciagure sono ono¬ 
revoli , qpando vengono accompagnate da’sospiri e 
dalle lagrim- de’deboli, a’ quali si è cercato di pre¬ 
stare un’ardita, quantunque impotente, mano. 

Dopo avere osservato il sistema de’Romani liberi e 
degl’inglesi, gittiamo ora uno sguardo sopra quello 
che oggi regna tra noi e presso una gran parte degli 
altri popoli i e VÉ^diamo se poteva mai idearsene uno 
peggiore. Che mi si perdoni, sé, quasi dimentico deì- 
p universalità del mìo argomento, la mia patria occu¬ 
perà una gran parte dì questa terrìbile dipintura. Il 
mio cuore regola la mia mano, ed io non posso resi- 
?;Lergli (i). • 

(i) Io prego colpi nìie legge di non dare tm’appJicazione trop¬ 
po generate ad aìciioe espressioni che sì troversoao in qnesto ca- 



h A SCIENZA 

L’aìmiìiniÈtrazione della ^lastizia è fra aoì^ divisai 

tra i feudatari e i inagìsLrati; Un avanzo dell* antico 
sgoverno feudale lascia ancora a’baroni la criiinnale 

giurisdizione. Qiiesin prerogativa 3 della quale essi so¬ 
no estremanaenle gelosi^ forma il primo anello di (Quel¬ 
la lunga catena di disordini che interamente distrug¬ 

gono la nostra civile libertà. Il ieiidatario Sceglie in 
oiascbedun anno un gltidieCj innanzi ai quale debbo¬ 

no portarsi tiUte le accuse de’delitti che, darante 11 
tempo del suo giudicato 3 si conimettono nel distreLto 
del feudo. La scdta di questo magistraio è interamen¬ 
te arbitraria del barone. Egli può scegliere 1 uomo 
pili iniquo j e conferirgli Un'autorità ^ della quale può 
colla maggior l’acilità abusare a sua talento. Questo 
magistrato che dà se solo riceve T accusa ^ prende le 

Informazioni j sente le parti ^ regola e dirige la costru- 

pOj relative così a^fetubtarj 3 come magiitrati, e jiej- 
i'altro corpo vi ènna qimntitk d^intlividiii che esercita^oUa mng- 

giore e^atieiia ed eqiiità nelle prerogative, delle <(iiau c 
altri così facile, cosi IVecfuenie e cosi i nevica! nie^l ami so* e- 
Yiinó e nèli'altro corpo io conosco degli nomim che uoiseono 
a tutte le vi f tic del cnore t^ue' tedenu e cjue'In ini che sono 
,sari per conoscere i y\z\ di <[nel sistema 3 del cpiale i loro co e 
ghi sono j ieroci dilensori. lo conosco molli rendatarj che an 
voti i>er r alJòliiione della loro gitirisdÌ7done 3 ne conosco c eg i 

altri che la difendono di hiiona fede, perchè non 
mài abusato. La henelicenia di alcuni virtoosi indivuUii 

pernicioso corpo si è mostrata mii di ogni 
deir ultimo disastro che ha rovinata una delle piu bene pr 
eie del regno, lo non ho voluto trascurare di rendere C|uesto 
viito omaggio alla virtù ed alla verità-Non vaglio neppur ra 

curare di dire che nèlld stato presente delle cose nena 
tria Paboìizione della feudalé giurisdizione, cjuando non osse se 

cuita dal nuovo piano di ripartizione delle 
che io proporrè j sare])be inutile e forse anche pernicioso, n 
itrì tribunali di provincia sono feggiati sopra nn piano cos^ 1 ^ 
toso, che ringrandimento del loro potére e delia imm( la a 
to inliuenzasarebhe il pe^gipre dehnali. Quando si tratta i c r 
reggere tm abuso, non bisogna mai sostituirgliCBC tmb peggiore. 
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zlone del processo, Jiiette tta’legami della giustìzia 
raccusato, e decreta in prima istanza, così sulla ve¬ 
rità deli’ accusa' come sulla pena da darsi ; quésto 
gistrato che ha un’autorità maggiore di, quella che 
aveva il pretore in Roma,,e che abbia qualunque su, 
premo magistrato in Inghilterra; questo magistrato 
eh’è nel tempo istesso inquisitore (i) ? fiscale e giudi¬ 
ce; questo magistrato, io dico# non è altro che un mi¬ 
serabile e vile mercenario del barone. Il suo salario 
prescrìtto dalle leggi non supera quello del più mise¬ 
ro familiare. Ordinariamente il barone Io defrauda 
anche di questa tenuissima paga, e lo còndànna a ri¬ 
petere !a sua sussistenza dalle rapine e dalle vessazio¬ 
ni, senza delle quali egli perirebbe dalla fame (2)» 
L’unico interesse,di questo giudice è di profittare,, 
quanto pìi'i si può, dalla sua carica, ed aderire cieca¬ 
mente a’capricci del barone. Se ardisse di opporglìsi,, 
e se fosse bastantemente onesto per resistergli, egli 
non avrebbe cosa alcuna da sperare dalla sua ^-irtùs 
ma tutto da temere dal suo coraggio. Basterebbe che 
il feudatario che ha disgustato, si determinasse a far¬ 
lo perire dalla fame, per perdere ogni speranza ad 
essere ammesso a qualunque altro governo. Dovun¬ 
que si rivolgerebbe, troverebbe già preceduta la nuo¬ 
va della sua virtuosa disubbidienza, e del suo giusto 
ma detestato coraggio. Egli non troverebbe più un feu-r 
do, dove potesse essere ammesso ad esercitare il,suo 
mestiere,, giacche per una strana rivoluzione d’idee 

(1) Quando non vi fosse (pterela delle parti, il governo, 0 sia 
il giudice del feudo, è colui che da sè cerca di venire in cogni- 
iione del reo* 

(2) Non vi è forse nn taroóe solo tra noi cLe il, giudice 
o sia il governatore del stio fetido. Per elidere Ja dèteriDinazione 
della legge j il barone^ prima di colisegnare al goverBatoìre le let¬ 
tere patenti, gli la soÈtoscrivére una simulata ri<!:éfnrf^É di 
il salario clic sarebbe nfel dritto di ripetere./ 
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convie» chiamare con questo nome l’esercizio della fun-! 

zione più augusta che possa affidarsi ad un uomo, ma 
che nel presente sistema delle cose vìen considerata 
tra noi come un’arte per vivere, che non diflerisce 
dalle altre se non in questo, che Vartefice peggiore 
in giudicatura è colui che profitta pid della sua arte. 

Più; sveliamo un altro arcano della feudale ^tiran¬ 

nide. Prima di consegnare a questo depositano vile 
delle leggi la carta che gli dà una così precaria e ser- 
X giurisdizione, glUi fa distendere un alto della 
sua rinunzia, che il feudatario conserva presso di se, 
per poterlo espellere in qualunque caso che iion vo¬ 

glia aderire a’suoi capricci. Questo giudice che non 
potrebbe senza delitto essere spogliato del suo mini¬ 

stero prima di compierne Fanno, de‘y’ egli jstesso iog- 

giare Farine, colla quale il feudatario 
che vuole, disfarsi di lui, e punire i suoi^rimiti. _ 

Qual probità , qual virtù è sperabile di trovare m 
siffatti uomini chè il bisogno e P interesse obbligarlo 

ad essere ingiusti, e che nessun motivo, ninna 
7a può indurgli ad esser onesti? Quali sono in lattt 
gli uomini che si avviano fra noi per questa miserabi¬ 

le carriera? Quei che, per la loro pigrizia o per 
vanità de’Ipro padri, sono strappati dalla coltura e 
la terra ; che per la loro ignoranza non possono spe¬ 
rare di fare alcun progresso nel foro ; che pe loro vi- 
zj, o per la loro estrema miseria serio costretti ad a - 
bandonare la capitale, dove nQii han potuto occupar¬ 
si in alcun mestiere cherichiegga o fortune , q talen¬ 

ti , p costume ; quelli, in una parola, che sono il n lu¬ 
to di tutte le altre professioni, divengono tra rioi i 
primi organi, pe’quali si tramandano gli oracoli ( i 
Temi. Senza onore, senza ricchezze, senza lumi > P*'^ 

vi della confidenza del popolo, ed incapaci di p^^u- 
rarsela, «ssi non hanno altro talento, se non que 40 
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c’he si riciiisde per vessare, opprimere, rubare, e per 

saper favorire chiunque è potente, e calpestare chiun¬ 

que è debole. 
A questo primo male ne segue inimedlatamente un. 

altro. (^ua»do questo giudice ha già, a suo credere, 
trovate le pruove sufficienti -, in una gran parte de* 
delitti, il barone può tfcin^ìi^eysi coi reo. La pubbli¬ 
ca vendetta si converte in una delle rendite feudali. Il 
padrone del feudo ed il suo giudice contrattano col 

delinquente , e mediante un arbitraria somma che 
questi loro paga, io liberano dalla meritata pena, e 
richiamano nella società un uomo che o per sempre, 
o per lungo tempo almeno, meritato avrebbe di esser¬ 

ne proscritto. 
A questo perniciosissimo dritto che rende inutile 

Io spavento delle leggi per colui eh’è bastantemente 
ricco per pagarne la trasgressione, se ne aggiugne un 

altro anche più funesto, col quale si somministra al 
feudatario un istrumento opportuno per vendicarsi de^ 

suoi ninilcf, e per favorire ingiustamente i^suoi vili 

partigiani. Siccome nelle Investiture de’ leu di, in que¬ 
sti vergognosi monumenti dell’antica debolezza de* 

re, della prepotenza de’ grandi, e della depressione 
dei popolo, che in un secolo, nel quale Io stato delle 

cose è tutto diverso, avrebbero dovuto da gran tem¬ 
po esser consacrati alle fiamme ed immolati alla pub¬ 

blica felicità, ma che, per un male inteso principio 
di giustizia, si rispettano: ancora, come una proprie¬ 
tà pervenuta per un ingiusto titolo, ma sostenuta da 
un antico possesso; siccome nelle investiture de feudi, 

ìo diceva, i principi han Iraslerita a’baroni tutta la 
pienezza del loro potere, tra le altre regalie annesse 
alla feudalità vi e ancora quella di accordate la grOf 
zia a’condannati. Quando il giudice ha decretata la 
pena, in molti delitti, 11 barone può epp un tratto lì- 

Tomo IIL c 
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jbero della Sua autor ila, o accordargli la futaìè ìnipU' 

nitàj 0 far piombare sopra di lui tutto il rigore del¬ 

ia legge. Questo dritto che appena t? compatibile col¬ 
la sovranità ; questo dritto, ael quale i re medesimi 
rare volte fanno uso per non inol ti plica re i*del itti col¬ 
la speranza dell’irapunilàf questodritto istesso si eser¬ 

cita colla massima indilTerenza da’baroni. Il favorito 
del feudatario j il complice ^e’suoi delitti, IMstrumen- 
to de’suoi attentati, è sicuro di rimanere impunito^, 
perchè sa , che la sua condanna è sicuramente segui- 
ta dalla grazia; nel mentre che l’onest’uomo che ha 
resistito a’capricci del suo signore, sa d’essere sicu¬ 
ramente perduto , se sì troverà ravvolto ne’Iegami^del- 

la c'iustizia, e nelle trame dt una violenta ed arbìtra- 
ria^'procedura. Questa sola prerogativa annessa alla 
feudalità non basterebbe forse a mostrarci la perni¬ 
ciosa influenza di questo corpo che non può sostener¬ 

si che sulle rovine della libertà civile del popolo e de’ 

sacri dritti della corona? 
Ma non finiscono qui i mali che derivano da questo 

funesto principio. Se la transazione non ha luogo pel 
dissenso di una delle parti ; se il delitto non è rraraj’f- 
gibile-i 0 se T accusato è così povero da.non poter cer¬ 

care questa commutazione dì pena; se vien finalmen¬ 

te condannato, e il feudatario vuole eseguita la con¬ 
danna; qual è r immediato rimedio che 1^ legge offre 

alla sua innocenza ? Un’ appellazione inutile ad un al¬ 

tro giudice, scelto della maniera isLessa dal barone» 

forse non meno ignorante del primo, e sicur|mente 
interessato piò di quello ad aderire a’capricci del leu- 

datario che lo ha scelto , giacché egli non è nell ob¬ 
bligo di mutarlo in ogni anno, ma può perpetuarlo 

in (Juesta carica finché gli aggrada. 
In alcuni feudi quest’appellazione ne succede 

un’altra, nella quale non si fa che rimettere la deci- 



DELtA tÈGlSLAZiOMÉ. A- 
. ' ^ 0 £ 

Sióiie ad un terzo giudice, eh’ è precisamente nelle 
stésse circostanze del secóndo. Tutti e due questi é| 
dici di appellazione non abitano nell’ istessa terra do* 
vé ésercitane questa perniciosa e precaria giurisdizio¬ 
ne. Essi ne sonò ordinariainénte molto lontani, lì reo 
non può dunque parlare col giudice che deve giudi¬ 
carlo; egli iion ha difensori istruiu nel dritto; egli 

non può difèndersi da se, nè ha coifie farsi difenderé 
da altri ; e sugli atti che ha regolati, o, per meglio di* 

re, fóggiati il giiidicé che ha proferito il primo decre¬ 
to, deve unicamente /ormare il suo criterio il giudi¬ 
ce,.ii^nanzl al quale si appella. 

. Dopo questi due o tre giudizj che ì’ istesso spiritò, 
ha dettati, che l’ìstessa prepotenza del barone può ave¬ 

re estorti, che sulleistessé informazioni si sono appog.? 
giatì che da giudici ugualmente indegni, uguàlmen-f 

le vili, ugualmente interessati ad abusare del loro mi, 
hlstero sono stati proferiti ; dòpo questi due o tre giu¬ 

dizj che han lasciato per tanto tempo marcire il pre¬ 
teso reo nelle carceri, e che per conseguenza hanno 

per altrettanto teiiipò lasciata la sua famiglia in pre¬ 
da alla desolazione ed all’indigenza ; dopò questi uni- 
j ormi giudìzi, ió dico, qual è il rifugio che si offre al- 

1 innocente oppresso? In qual maniera la mano pro- 

feLtrjce dèi govèrno viene èssa ad offrire un soccorso 

a questa vittima mfelice delle violenze feudali ? Quali 

nuovi attutati si reparano dalla I^gge alla sua civi¬ 
le libértà? Non vi è bisogno del calore di una sedu¬ 

cente eloquenza per farli conoscere. I gran mali, a mi¬ 
sura che sonò più semplicemente descritti, risveglia¬ 
no maggiore orrore. 

Quando il córso de’baronali giudizj è già termina- 
to, li reo e nel dritto di cefearé nella pubblica auto¬ 
rità un asilo cóntroT’ingiustizia de’ministri del ba¬ 
rone. Dal loro giudizio può appellare al tribunale del- 



la provincia, dov’è compreso il feudo. Questo U'ibu- 

xiale che risiede nella capitale della provincia, è com¬ 
posto di tre giudici scelti dal re, ina molto mal paga¬ 
ti dal governo. Il loro soldo è tale, che essi non po¬ 
trebbero supplire a*più indispensabili bisogni, senza 
abusare della loro autorità, lì governo li condanna a 

scegliere tra l’ingiustizia e la povertà. 
ì\Ìa supponiamo, che l’integrità di questi giudici 

sia tale, che faccia loro preferire F ultimo dì questi 
due inali ; supponiamo che penetrati da’ veri sentimen¬ 
ti dell’onore e della giustizia , essi abbiano tutta quel¬ 
la iermezza che si rjcliiede per resistere alle combi¬ 
nate spinte dell’ avidità e del bisogno ; supponiamo ciò 
che rare volte avviene, che all’onestà essi uniscano ta¬ 
lenti e lumi ; in questa ipotesi io domando, quale sa¬ 
rà il loro giudìzio? Su quali documenti debbono essi 
fondarlo? Se il processo fatto dal primo giudice del 
barone non è accusabile d’irregolarità, sopra i latti 
che quell’inlanie ha coj-ralj, essi debbono decidere; 
«, se la procedura può attaccarsi come non legittima, 

il rimedio diviene peggiore del male. Una nuova in¬ 
formazione si orditisi ; ma a chi vieti essa commessa? 
All’uomo più vile e più ladro della provincia; ad un 
sabalternoy che non solo non è pagato dal governo, 
ma che paga per poterlo servire , che esercita ignornU 
niosaniente un ministero, che ricercherebbe molta ono¬ 

ratezza, ma che tra noi e divenuto infamate pelea- 
ratiere delle persone alle quali viene aflìckto ; che, in 

poche parole, insensibile a tuLt’i sentimenti di pietà, 
di onore e dì giustìzia non vede nell’ esercizio della sua 
carica che la speranza ed il mezzo da ppfèr rubare a 
man salva^ sotto gli auspicj stessi della legge. 

Ecco l’inquisitope, al quale la legge alida tra noi 

la più terribile incómbenza ; eccp la persoqa pubbli¬ 
ca iiicaricqta di prendere quelle informaisioJii, dal- 
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le quali pur tropjio dipenderla sorte dell’infelice ac- 
fcttsaioi Io pirego il lettore di non prendere per esage¬ 
rata cpiesta rattristante descrizione. Io chiamo in te¬ 
stimonio !a nazione intera; io chiamo in testimonio 
tutti quegl’infelici che sono stati le vittime di questo 
obbrobrioso sistema. O voi, cbe lontaiu dagli occhi del 

vostro principe, soffrite nel silenzio ì mali che affijg- 

gono la vostra patria, alzate la voce,.e dite qual è il 

metodo che si tiene da cotesti infami che yengono dì 
continuo a desolare i vostri segregati paesi? Sotto un 

principe benefico non è un delitto il palesare gli or¬ 
rori , de’ quali egli è l’innocente cagione. La sua sacra 
autorità, invece di diminuirsi acquisterebbe maggior 
vigore, quando non si corrompesse nelle sue emana¬ 
zioni. Le sue leggi, inefficaci a produrre il bene, non 
Iianno sicuramente il male per oggetto. I suoi voli so¬ 
no diretti a migliorare la vostra condizione: è un dor 
vere dunque di mostrargli le cause che la rendono co^ 
st\leplorabiIe. Chi di voi non trema, quando un su¬ 
òni tp'no di questi viene spedito nel vostro paese per 
r appuramento di un delitto ? Il suo primo passo è 

una carcerazione nunierosa^di testimonj, dì rei, di 

complici, d’.indiziati. 
Questa prima speculazione e l’esordio del TTegozia^; 

to, al quale immediatamente comincia ad introdurss 

colle offerte della redenzione. Sì apre il mercato,è si 
fissa, in ragione delle facoltà di dasebeduno, il prez¬ 

zo della sua ('ranquiilità. Le prime e le più spayente- 

voli vessazióni sì fan cadere sopra colui eh’ è o il più 
ricco, 0 il più innocente. Sul primo, perchè può com¬ 
prare a più caro prezzo la sua tranquillità, sul secon¬ 
do, perchè, pérsuaso della sua innocènza, conviene 
tormentarlo per mostrargli, che, malgrado tutto que¬ 

sto , bisogna ch’egli paghi quella pace che la sua ma- 
tìifesta innocenza non è bastevole a somminìstrargh" 
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Ogni rapporto di amicizia odi parentela eoli’acci?" 
salo, ogni rapporto di odio o di litigio colì’olFeso, ogni 
picciola variazione nelle deposizioni di ciaschediin te¬ 
stimonio; ogni circostanza o omessa, o involontaria- 
mente alterata per ignoranza; ogni sospetto di soccor¬ 
so prestato alla fuga o alla occultazione del principa¬ 

le indiziato; ogni stranissima congettura'dedotta dal 
luogo, dal tempo e dalie circostanze che hanno ac¬ 

compagnato il delitto, sono tanti fertili campi che 
offrono alla mano rapace dell’inquisitore una copiosa 
messe* La sua grand arte e di ravviluppare sempre le 
cose, di trovare da per tutto degl’indizj ; di aumen¬ 
tare , quaiTto più si può, l’oscurità del fatto, e di aver 
sempre quale le miserabile in veduta, sul quale far ca¬ 
dere il reato, allorché i] vero reo è bastantemente ric¬ 
co per comprare la sua_ impunità. Ecco il solito corso 

che suole avere la missione di questo JuònZ/ertto mini¬ 
stro delia saistizia, allorché il paese, nel quale sì é 
■commessoci delitto, é sotto l’immediata giurisdizio¬ 

ne del principe, 0, essendo sotto quella ditin feudata¬ 
rio , a sua cor e a rinunziata la causa alla provincia¬ 
le udienza. ^ 

' Ma se SI tratta ili prendere informazione di un de¬ 
litto g,a giudicato dalla corte baronale ; se l’innocen¬ 
te condannato da guidici del feudalario ha. come nel¬ 
la nostra ipotesi, appellato a’ministri del rei se si 

I i V™ .'""'■j ’r'S“Ifrilà della procedura te¬ 
nuta dal priuip giudice baronale i allora 'la messe è piti 
copiosa pe nuovo .pqiilsitore, e la giustizia e la veri- 

ta sono piu sicuramente tradite. L'interesse del baro- 

?.n da' 1,^ m "““"‘'«■■e I, su, perfidia, 

\?ari 1 l't» ohe beri an¬ 
che eg 1 nel .egoaiaio ed allora la penna dell^ inani- 
.sitore e sicuramente quella Ad b,,-!. r " 

' j barone. La comrnissio- m data al subalm^Q non . i 
gioirà sicuramente al con- 
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dannato innocente che V ha cercata-, ma diviene il fla¬ 
gello de’suoi conci ttadini ed il suggello della sua rovina. 

Terminate queste informazioni, il commesso ritor¬ 
na nella capitale delia provincia, e seco conduce il reo 
e i dociurienli, co’quali l’ha ravviluppato nelle sue 
reti- Un avvocato de’ poveri ordinariamente intra¬ 
prende la difesa di questo infelice con quella langui¬ 
dezza , colla quale sì suole sostenere una verità che n^n 
c’interessa? Invano egli cita de’tesLÌmonj della sua 
innocenza. Il perfido inquisitore gli ha bastantemen-*' 
te spaventati, per non temere le loro ingenue deposi-' 
zioni, I tesLÌmonj fiscali ch’egli ha prodotti, sono i so¬ 
li che si presentano al cospetto de’giudici. Questi han 
già ricevuto il prezzo delle loro menzogne, e, ripa¬ 
rando al loro delitto , essi non farebbero altro ch’e¬ 
sporsi volontariamente alla pena terribile dello sper¬ 
giuro. 

Con questi materiali disposti per la rovina dell’in¬ 
felice accusaso, quale speranza potrebbe egli avere 
nella giustizia de’gludìci? Quando gli atti provano ma¬ 
nifestamente il suo reato, come potrebbero essi cono¬ 
scere e garantire la sua innocenza ? Quando l’innocen¬ 
te è legalmente convinto, il giudice potrebbe egli as¬ 
solverlo ? 

Ma se alla perfidia dell’ inquisitore si unisce anche 
la perfidia de’giudici; se una pur troppo confermata 
esperienza ci obbliga a diffidare di tutti coloro che 
avendo una grande autorità tra le mani, hanno un mo¬ 
tivo fortissimo dì abusarne, senza avere nel tempo 
istesso uno spavento proporzionalo che possa trattener¬ 
li ; se i nostri giudici sono precisamente in questo ca¬ 
so , vale a dire, di avere una grande autorità unita ad 
una gran miseria, un massimo bisogno di abusare del 
loro ministero unito ad una massima sicurezza di ri¬ 
manere impuniti ; se j elaipopi «niversaiì contro que* 
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stì depositar] della pubMica autorità sono uù bastevo¬ 
le per conlermare la nostra giusta diffi¬ 

denza ; se sotto gli ocelli stessi del principe, sotto 1 im¬ 
mediata vigilanza del governo, se nella capitale istes- 

sa noi sentiamo in ogni momento i colpi arbitrar] del- 
r autorità cadere sul capo di tanti infelici, e mostrar¬ 
ci l’onnipotenza de’giudici e l’incertezza della nostra 

sijfte; se la molliplìcìLà IsLessa delle appellazioni che 
rendono in terminabili- i nostri giudizj, ci mostrano 
che la legge istessa ha conosciuti i vìzj di questo er¬ 
roneo sistema di giudicatura, ma che ha cercato in 
vano di' rtparavji ; se queste appellazioni che io mi 
astengo di detagìlare, per non distendermi troppo so¬ 

pra un oggetto universalmente conosciuto; se queste 
appellaZ'ioni, io dico, sono più un soccorso utile al reo 

potente, che all’innocente povero; se in tutto il cor¬ 
so di questi giudiz) il misero condannato trova sem¬ 
pre un numero di giudici così ristretto, die runifor- 

jnità di due opinioni bastano ordinariamente per for¬ 

mare la pluralità de’suffragi; se, passando il giudizio 
per tre tribunali diversi, basta trovare tra i nove giu¬ 
dici che compongono tutti e tre i. tribunali, sei uomi¬ 
ni facili 0 ad esser corrotti, o ad essere ingannali, per 
condurre un innocente al patibolo; se la libertà del¬ 
le ripulse de’ giudici, cosi favorita dalla romana e dal¬ 
la britannica legislazione, fe inLeramente distrutta tra 

noi e' nd resto dell’ Europa ; se ogni condanna, ancor¬ 
ché giusta , è sempre accompagnata da un treno orri¬ 
bile di violenze e di attentati contro i dritti più sacri 
della civile Hbertà ; se linai-mente, distendendo i no¬ 

stri sguardi sulla maggi&r prie delle nazioni^che 

abitanó'il' suolo europeo, noi troviamo o gl’ìstessi vi- 
zq nella ripartizione della giudiziaria autorità , 0 ma¬ 
li anche maggiori ; se ne’ paesi, dove la feudalità sì 

conserva ancora, le prerogative della feudale giurisdi- 
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zjoiie sono ancìie più funeste dèlie nostre -, e se in quel¬ 
li dove r ambizione de’ re e la coUura.de’ popoli ban- 
Ko sradicata questa vecchia pianta, la bfbertà civile 
non ha nulladimeno guadagnato molto in questa cor¬ 
rezione, perchè quasi da per tutto la giudiziaria au¬ 
torità è dispoticamente ripartita; se, in una parola, 
la legislazióne dèli’ Europa esìge una riforma su que¬ 
sto interessantissimo oggetto; è dunque necessario, che 

la scienza della legislazione proponga il nuovo piano 
che si dovrebbe all’antico sostituire. IVIa come innol- 
trarmi in questa ricerca, senza prima disporre gli ani- 
wiì in favore della giustìzia dì questa politica operazio¬ 
ne? Siccome ne’paesi, dove i feudatari conservano an¬ 

cora la criminale giurisdizione, non si potrebbe cosa 

alcuna intraprendere, senza prima distrùggere qùe* 
sto avanzo dell’antica barbarie, è giusto, che io pre¬ 
venga qui alcune obbiezioni che mi si potrebbero fare. 

Come spogliare, si dirà, i feudatari della crimina¬ 

le giurisdizione, senza ledere la giustizia? Un antico 
possesso unito ad un giusto tìtolo non rendono forse 

inviolabile qualunque dritto, come renderebbero sa¬ 
cra qualunque proprietà? Questa giurisdizione che 

si vorrebbe attentare, non è stata forse ad essi con¬ 
ceduta nelle investiture ottenute o pe’loro meriti, o 
col loro danaro? Non sono stati forse i re stessi, che 

ban depositala questa parte della pubblica autorità tra 
le mani de’baroni? Se il principe non può alterare là 

costruzione dello stato; se non può distruggere le leg¬ 

gi fondamentali del governo; se non può violare i pat¬ 
ti , co’ quali è salito sul trono, come potrebbe egli tut¬ 
to ad un tratto lanciare questo colpo sulle prerogative 
fendali, che formano una parte della costituzione del 

governo? La distruzione della feudale giurisdizione 
non faciliterebbe forse i progressi del dispolismo,-to¬ 
gliendo questo corpo intermedio tra il principe ed il 
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popolo ? Ecco a.che si riduce tutta T ajwlogìa della feu^ 
aalità ; ed ecco {^[Liali sono le prime obbiezioni che si 
farebbero al nuovo piano che son per proporre. Il se* 
guente capo è destinato a prevenirle, lo son costretto 

a questa digressione, senza della quale le mie idee sa¬ 
rebbero discreditate da coloro che ciecamente confon¬ 
dono i pregiudizj colle verità , e che, imbevuti fin dal¬ 
la loro infanzia di alcuni erronei principi, deducono 
da questi conseguenze anche più erronee e più perni¬ 
ciose, con una sicurezza che si riseute,di tutt’ i difet¬ 
ti deir ignoranza e dell’imbecillità. 

CAPO XVIII. 

Appendice deW antecedente capo sulla feudalità. 

I sacri dritti dell’umanità uniti a’particolari in- 
leressi delia mia patria, mi obbligano a cjuesta digres¬ 
sione , dalla quale i' miei privati vantaggi e i rappor¬ 

ti della mia condizione avrebbero dovuto distoglienni. 
La classe > contro della quale io scrìvo, se è la più po¬ 
tente dello stato 3 spero che voglia essere anche la più 
docile e la più ragionevole- Attentando i pretesi drit¬ 
ti dì coloro chfe la compongono j io non pretendo di ca¬ 
lunniare la loro condotta, e reclamando la distruzio¬ 
ne delle prerogative feudali, io non pretendo invei¬ 
re contro quel rispetto che si deve alla loro dignità ^ 

la quale, derivata da una originaria nobiltà^sarebbe 
ornala d‘UO nuovo lustro,quando non fosse oscurata 
da alcune esoLidie prerogative che la rendono odiosa 
al popolo ed abbominevole agli occhi del savio- 

be se n eccettui il dispotismo, in tutt^i governi To- 
pinione pubblica ha sempre accordale , dove più e do^ 
ve meno, alcune distinzioni alle posterità di un illii- 
sire maggiore che ha renduto rispettabile il suo 



Ì)^:Z.LA LEGrsLAZiOtiJE* 

Kja colie sue a7-ioni. Nelle democrazie isLessè, dove P u- 
g’iiagllanza politica è della natijra delia cosiituzione 
vi è sempre una nobiltà di opinione. Pare che ì pù'ì 
tardi nipoti debbano essere gii eredi de’meriti de’lo¬ 
ro avi, come delle loro proprietà j pare che essi deb, 
bano avere un dritto di pìd alla pubblica venerazione. 

Nelle monarchie questa distinzione dev’essere più 
sensibile, perchè la eostituzione del governo non ri¬ 
chiede ruguagiianza politica. E' gius-to, e seeondolo 
spirito del governo, che la nobiltà vi sia ornata di al¬ 
cune onorevoli prerogative; ed è utile che Io splendo¬ 
re del trono non ferisca munediatamente gli occhi del 
popolo, nia che si diffonda, prima d’ogni altro, sul¬ 
la parte della nazione, che gli è più vicina, che da 
questa passi alla classe intermedia tra la nobiltà e la 
plebe, e che finalmente non si manifesti all’ultima 
classe della società, se non dopo che i suoi raggi bau 
sofferte varie re frazioni. 

Ecco il vero aspetto, nel quale si deve osservare la 
nobiltà nelle monarchie. Essa dev’essere un corpo lu¬ 
minoso, ma non potente; essa deve avere alcune pre¬ 
rogative di onore, ma ninna d’impero; essa deve or¬ 
nare il trono, ma non dividerne il potere; essa deve 
]iiuttosto esser considerata come un effetto delle leggi 
dell opinione lavorite dalla costituzione del governo, 
che come una parie necessaria del corpo polìtico* In 
poche parole: senza una nobiltà ereditaria la monar¬ 
chia sarebbe òscurata e alterata , n'ja non distrutta ; ma 
con una nobiltà ereditaria, vinita ad un potere eredi¬ 
tano, non vi è più monarchia: due poteri innati, co¬ 
me si dimostrerà, non sono, compatibili con questa 
specie di costituzione. Quello che deve bilanciare l’au- 
tonta del prìncipe nelle monarchie, quello che deve 
considerarsi come una parte integrale della costituzio¬ 
ne j è li corpo de’magistrati. Depositarj della facoltà 
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esecutiva, essi sonò V unico fretio contra gl! abusi det- 
r autorità del monarca. Qnal è in fatti la differenza' 
che vi èi,tra la monarcliia e il dispotismo, se non 
quella che aa-sce daiT esistenza e dal vigore della ma¬ 
gistratura? Ma la magistratura non è ereditaria , e il 

potere del magistrato non è' innato. GF Individui di 
questo corpo sono scelti dal re. Salendo siti troiro, egli 
t)uò disfarsi di quelli che il suo antecessore ha creati# 
e puh, sempre che vuole, liberarsi da quelli eh’ egìv 
stesso ha scelti, quando vede eh’ è stato tradito neUa- 

sua scelta. 
rreniesse queste idee che io ho appena accennate' 

per non ripetere, ciò che ho detto nel primó libro di 
quest’opera^ vediamo ora Tobbiezione pili forte che 

ti adduce contro la distruzione della feudale giurisdi¬ 
zione dagli apologisti di questo barbaro sistema-. 

Noi non neghiamo, dicono essi, che il cor|xi do’ 
magistrati sla quello che bilanci l’ autorità del princi¬ 

pe nelle nostre monarchie, che questo sìa il Vero cor¬ 
po intermedio tra il sovrano ed il popolo,ma il pote¬ 
re de’nobili o’sia de’feudatari non produce forse Tir 
stesso effetto, non tende forse all’is'tesso fine,non de¬ 

ve forse esser considerato sotto ì’istesso aspettò? Se 
ad un corpo situato .sopra un piano inclinato, per noiv 
farlo discendere secondo la direzione della stia gravi¬ 
tà in-vece di opporglisi im argine, sé ne oppongono' 
due, r effetto non è forse più sicuro, il pericolo non 
fe forse minore ? Or il pendìo della monarchia è'di cor¬ 
rere verso il dispotismo : se noi abbiamo dunque due- 
argini che lo trattengono, perchè vorremo noi toglier¬ 
ne uno? Finche la feudalità sarà annessa alla nobiltà, 
il principe non avrà forse bisogno di una duplicata- 
forza per dissiparé gli ostacoli che si Oppongono al¬ 
le sue dispotiche mire? Non è questo un baluardo dì- 

più contro i pericoli di’ un potere troppo assoluto? 



Ecco il manto di patriottismo e di libertà, col cpia^ 

le si cnopre un sistema il più assurdo che unisce tut- 
t’i vizj deir anarchia agli orrori della tirannide. La 
sola ignoranza de’veri principi della politica può da¬ 
re un peso a questa obbiezione.- Che si presti un po¬ 

co di attenzione a quel che son per dire, perchè io 

non ho i’ arte di esser chiaro , per chi non vuol essere 

attento. 
In ogni specie di governo 1’autorità dev’essere bi-? 

lanciata, ma non divisa j le diverse parti del potere 
debbono esser distribuite, ma non distratte- Uno de¬ 
ve essere il fonte del potere, uno il centro dell’ auto¬ 
rità. Ogni parte del potere, ogni esercizio dì autori¬ 
tà deve immediatamente da questo punto partire, de- 
ve continuamente a questo punto ritornare. Sen??a que¬ 

sta unità di potere non vi può esser ordine nel gover¬ 
no , o, per meglio dire, non vi è più governo, giacche 

r anarchia non è altro che la distruzione di questa uni¬ 
tà. Nelle democrazie, per esemplo , il popolo che da 

se stesso amministra la sua sovranità, può dire: io vo¬ 

glio che vi sia un senato che mi proponga le leggi che 
io debbo quindi esaminare ed approvare per dar lo¬ 
ro il peso della mìa autorità; io voglio che vi sieno va¬ 
rie magistrature, a ciascheduna delie quali io affido il 

deposito dì una parte delle mie léggi, per applicarle 
a’casi particolari, pe’quali sono state ideate; io vo¬ 
glio cìie vi sia dii invigili sulla tranquillità interna 

della repubblica, e chi abbia la cura degli affari este¬ 
ri; che vi sia un edile per regolare gli spettacoli ,»un 
duce per guidare Tesercito, un censore per invigila-? 
ì'a su ì costumi; un pretore per presedere a’giudiz); 

un pontefice per regolare il culto. Io nominerò quelli 
che debbono occupare queste cariche; fisserò la dura¬ 
ta delle loro magistrature, darò a eiascheduno una lo* v 

proporzionata alle funzioni del suo ministero; hs- 
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serò ì lìmiù dì ciascheduna giurisdizione , ed intimé- 

rò delle pene terribili per colo'fo che ardiraimo di vio¬ 
larli. Quest’atto, col tjuale la costitiizlone di questa 

repubblica verrebbe a fissarsi, non farebbe altro die 

distribuire 1’ esercizio delle diverse parli del potere, 
ina non dividerebbe la sovranità che resterebbe sem¬ 
pre unicamenle nel popolo; bllancerebbe 1’aiitoriu 

del governo distribuendone le funziom in modo , che' 
ciascheduno di coloro che ne fossero' precariamente in¬ 
vestiti, nè avrebbe una porzione sufficiente per^ ado- 
prarla'in vantaggio di tutti gli associati, e per mipe- 
dirne l’abuso negli altri ; ma non alienerebbe parte 
alcuna di un potere che dev’essere indivisibile, che 
dev’esclusivamente rimaner sempre nel corpo che rap¬ 

presenta e che ainnriinisira la sovranità. ^ 
L’istesso avviene in una monarchia regolare. L’au¬ 

torità de’ magistrati non è un’ alienazione dell’ autori¬ 

tà sovrana ; il potere eh’ esercitano, non è una sinem- 
brazione dellaf sovranità. Applicando a’casi particola¬ 

ri la lego® generale che il monarca ha detta^ta, essi 
impediscono l’abuso che questi potrebbe lare della sua 
autorità', quando l’esercizio della facoltà esecutivd^ 
fosse unito @,ÌV eierchìo dtila facoltà kgislntwa •. essi 

bilanciano quest’ autorità , ma non ne diminuiscono il 
valore. L’unit^ del potere si conserva in tutta la sua 
estensione in questa distribuzione,giacché cln la ese¬ 

guire senza poter comandare, non. può dirsi che ab¬ 
bia una parte del potere; maéun istrumsnto del po- 

tene, un organo dèli’ autorità. 
Ma avviene forse V istésso in una monarchia feuda¬ 

le? Cosa è feudalità? E’ una specie.di governo che di¬ 

vide Io stato in tanti piccioli stati, la sovranità in tan¬ 
te pìceiole sovranità ; e he smembra dalla corona quel¬ 

le prerogative che non sono comunicabili ; che non ri¬ 

partisce' r esercizio deli’ autorità, ma divide, distrae 
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€iì alleila il potere istesso ; che Spezza il nodo sociale 

invece di ristringerlo; che dà al popolo moUi tiranni 
invece di un solo re; al re molti ostacoli a farei! be¬ 

ne, invece di un argine per impedire il male ; alla 
nazione un corpo prepotente, che situato tra il prin¬ 

cipe ed il popolo , usurpa i dritti dell’tino con ima 
mano, per opprimere Taltro coiraltra; che, in po¬ 

che parole, mescolando in un istesso governo un’ari¬ 

stocrazia tumultuosa ad un dispotismo diviso j cl lascia 

tutta la dipendenza della monarchia senza ì’attività 
della sua costituzione, e tutte le turbolenze della re¬ 
pubblica senza la stia libertà. ÌVon è diflìciie ritrova¬ 
re colla maggior precisione tutti- Questi caratteri nel 

sistema feudale. Basta leggere le investiture de’nostri 
feudi per vedere la vera suddivisione dello stato e del¬ 
la sovranità. Io non parlo dell’antico governo feuda¬ 

le; chi non sa fin dove giùgneva allora l’indipenden¬ 
za de’feudatari, e la loro vera onnipotenza ? Io non 
parlo di que’tempi , ne’quali i feudatarj non erano 

regolati che dal dritto delle genti, e ne’quali il drit¬ 
to civile non aveva alcun vigore per essi : io parlo di 

quel governo feudale che oggi regna tra noi e presso 
alcuni altri popoli dell’Europa; e dico, che malgra¬ 

do le correzioni che si son fatte, malgrado 1 sensibili 

progressi che ha fatti la monarchia in questi tempi, 

rnalgrado le^ contìnue scosse che si son date a questo 

antico edifizio, quel che n’ è rimasto non lascia di con¬ 

tenere in se tutti que’vizj che noi gli abbiamo attri¬ 

buiti. Osservando le investiture, noi troviamo che rin¬ 

vestitura di un feudo non è altro che una stipulazione 
solenne, colla quale il sovrano dona, o vende ad un 

privato cittadino ed a’suoi discendenti una gran par¬ 

te e la sua autorità sopra un’altra porzione di citta- 

• 1/ ’ senza il loro consenso vengono degrada¬ 
ti dalla loro poiitica condizione, condannati a nuorp 



servltCì, obbligaù a nuovi doveri, privati dì uni par¬ 
te delle loro piu care prerogative, strappati dalla im¬ 
mediata giurisdizione del monarca , trasferiti sotto 

quella di un uomo eh’essi erano nel dritto di consìde-' 
rare come loro uguale, c che da quel momento debbq- 
Eo considerare come l’immediato padrone, come il vi¬ 

sibile loro sovrano, come un picciolo monarca del lo¬ 
ro distretto. Non confondiamo le idee più diverse tra 

loro. Alcuni dicono che )1 barone non è altro che un 
magistrato del principe; ma io domando ; si può mai 
chiamar magistrato un uomo , la giurisdizione del qua¬ 
le non si raggira^ad applicare a’casi particolari le 

leggi generali che"!!*sovrano da dettate, nta ad eser¬ 
citare i dritti sovrani in quasi tutta la lo‘’o estensio¬ 
ne Si può dii amar magistrato del principe colui cue 
in certa maniera è superiore alle leggi ; che creacele 
giudici per F amministrazione della giustìzia cosi ci¬ 
bile come criminale ; che può far la grazia ; può libe¬ 
rare dalla meritata pena un delinquente ; può conver¬ 
tire in una pena pecuniaria una pena afflitliva^^-^' cor¬ 

po'? Si può maiciliamar magistrato colui ch’esige de^- 
le contribuzioni reali e personali da’ suoi sudditi ; che 

ha de’ dritti sulle loro braccia e sulle loro opere c e 
saVebbero appena compatibili colla sovranità ; che non 

esercita questo potere in nome del principe, mf ' 
la sua propria autorità ; che lo trasmette a’ suoi discen¬ 
denti ; che lo dà fino in dote alle sue figlie ^’cl^ddet o 
di eredi mascolini; che in alcuni paesi ,come in Sici¬ 
lia , può venderlo e donarlo a chiunque gli aggrada 

Chi non vede, dopo queste rillessioni,che la iene a- 
ìità ò una vera alienazione e divisione del poter sevrar 

ìio che di sua natura è indivisibile?Chi non vede ne 

feudi .tante’ pìcciole monarchie, nelle quali la dipen» 

denza dal sovrano comune non si conosce che pej ri¬ 

desse, e nelle quali non si vede che V ombra so o \ 
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quel potere che dovrebbe essere ugualmente diffuso ^ 
ugualmente presente in tutte le parti dello stato? Chi 

jion vede nella debolezza isLessa di questi piccioli mo¬ 
narchi , il bisogi)Q eh’ essi hanno di opprimere i loro 
sudditi, giacché 1’ oppressione e la tirannia sono sta¬ 

te j, sono e saranno sempre le indivisibili compagne di 
un debole impero ? Quando anche il corpo de’baròni lès¬ 
se bastantemente vigoroso per impe4jre i processi del 

dispotismo ; quando' il fatto non pi avesse dimostrato 
che per un lungo tratto r|i tempo ì re sì soii serviti 
del braccio de’ lèudatarj per opprimere Ì1 popolo, e 
che questi sono stati sempre i ministri delle loro vio¬ 
lenze allorché ne han divisi i vantaggi ; quando, io di¬ 
co , questi fatti non esistessero, e quando noi potessi¬ 

mo anche vedere in questa classe un ostacolo a’pro¬ 
gressi del dispotismo ; qual vantaggio vi sarebbe nel 
cercare un rimedio ad un male in un male molto peg¬ 
giore? Nella soppressione di quest’ ostacolo, la libertà 
civile non guadagnerebbe forse molto più di quel che 
potrebbe perdere la libertà politica'? 

Queste riflessioni ce ne suggeriscono un’altra. In 
ogni società vi sono due fòrze , 1’ una fisica e l’altra 
morale. La prima c nell*uomo, la seconda è nel gover¬ 

no. Ogni forma dì governp ha ì suoi particolari van¬ 
taggi, ed ha alcuni svantaggi che le son proprj. II 

particolare vantaggio di una monarchia ben costtLuita 
è 3 che la forza morale si trova combinata colla minor 

possibile quantità dì forza fisica. Nella democrazia la 
iorza morale é unita alla massima forza fìsica,e que¬ 
sto fa 3 che in alcuni casi in questa forma di governo 
la libertà civile é immolata alla libertà politica. Il fu¬ 
rore di un popolo libero riscaldato dall’ eloquenza di 
un oratore, non ha alcuno spavento che Io trattenga, 
il decreto della conclone è il decreto di un sovrano che 
unisce a tutta la ftfrza morale |a massima porzione di 

Torno. UL d • 

« 
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forza fisica. Una legge ingiusta dettata ne’comizj, 
trova per garanti le iorzé,individue di tutti coloro cbe 
son concorsi ad approvarla. Non avviene Fistiesse in 

una monarchia ben costituita. 
In questa, la forza morale risiede in un essere che 

T!on ha maggior forza fisica dì quella che ha ogni in¬ 
dividuo della sojielà. Nell’ipotesi della non esistenza 

delle truppe perpetue, ( mate, a mio credere, incom¬ 
patibile colla moderazione di questa specie di gover- 
no) (0 il monarca si ritrova l’essere più debole e più 
esposto, allorché si tratta di ordinare il male. Non vi 

** che una legge utile alla più gran parte che possa ri¬ 
trovare in questa forma di governo F appoggio della 
iireponderanza della forza fisica_, e che possa^ntrova- 
re b più gran parte degl’Indindlii delia società per 
garanti; e la legge la più utile pel maggior numero,- 

è la legg® giusta*. 
prenmssa questa riflessione' che noi avremo occasio- 

e d‘ maggiormente illustrare in un altro luogo di 
quest’opera, non vi vuol mollo a vedere che questo 

‘ nLao'^’io della'costituzione monarchica, che può com- 
nsa?e in parte F inestimabile bene della libertà po¬ 

rtici della repubblica , è indebolito e scemato dal feu- 
sistema. I feudatarj, queste pieciole , ma _nume- 

•nsp frazioni della sovranità, invece di diminuire, ac- 
*__gcono la forza fisica dell’ essere, nelle di cui mam 
^ u forza morale. Essi non sono di alcun decorso al 

..rea 'anando si tratta di procurare 1 utile della 
^ù”oTan parte; perchè in questo caso Fautorità del 
monarca é bastantemente appoggiata daHa preponde- 

Zn della forza fisica degl’individui a quali lo prò- 
"’IZ- ma possono-essergli di gran soccorso , quando SI 

tratta di fare d male. Una legge che a spese del pò-- 

*^.1 Vengasi ciò die si fe detto da noi su cjtiÉst'og^etto nel 

■vr ildd Allibro‘li‘F-fst’op®''®' » 
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Iwlo 0 (ììrettamente o indirettamente favorisse i lord 
particolari interessi, e cjueUi del monarca, trovereb¬ 
be in questi pretesi socj^ della corona tanti vigorosi 
campioni, come troverebbé in essi fanti fieri opposito¬ 

ri quella legge cbe a inigìidi’ar tendesse la condizione 
del popolo a spese di qualche assurda loro prerogativa. 
I fatti die cónlermano questa verità sono molti, e non 
sono ignòti, è là consèguenza che ne deriva, è che i 
feudàtarj Sono un argine piuttosto oppòsto a’progres¬ 
si dellà libertà civile del popolo, che a quelli del di- 
spotisinò. : . , . 

. Ma si;dlrà : se T utilità pubblica richiede la distru- 
zione della feudale giurisdizione, potrebbe forse per¬ 
metterlo la giudizia ? I feudatàri riconoscono for¬ 
se da un giusto titolo quésta loro giurisdizione ? Non 
r hanno fórse e'ssi ereditata da’loro maggiori, o com¬ 

prata dal principe? Nel difetto de’monumenti, una 
lunga prescrizione non deve forse garantire un pos¬ 

sesso' non iriterretto? Un re jxitrebbè forse attentare 
alcune prerogative o concedute, o rispettale da’suoi 
maggiori ? Salendo sul trono non ha egli tacitamente 

promesso di conservare illesa.la costituzione dèlio sta¬ 
to? Questi sono i motivi di giustizia che si adducono 
nel difetto di quel supposto principio d’inléré^sè po¬ 

litico, del quale si è dimostrata l’assurdità. Per di¬ 

struggerli, basta ricorrere a’princìpi 
premessi. 

In una monarchia non vi può essere che un solo po¬ 
tere ereditàrio, e questo è quello del monarca. Si è 
stabilito che il figlio del re succedesse al suo trono , 
per evitare i torbidi d’im’elézione e i disastri d’un ìn- 
térreguo. Si,è preferita l’incertezza di avere un prìn¬ 
cipe imbecille', alla sicurezza dì cagionare nella mor¬ 
te del re una conyuìsione molto pericolosa weljo statO' 

Non .è mai cre<^.uto ph;® nn uomo potesse acquistare 
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eol^ iiascei e lUi dritto a coiriaiiciar gli altri uomìiii j ma 

SI c eie uto, die conveiiiva fissare la suceessìone al 

trono m mia certa maniera che noi} lasciasse alcun 
ad Ila alle dispute. In podte parole, si h stabilito che 
li primogenito del re lesse l’erede della sua corona , 
come SI stabilì una volta ìn Persia, die colui il cavai- 
lo dei tjuale era ii j^rinio a nitrire, Jbsse il capo del- 

la nazione. Questa è stata la vera e la primiliva orì¬ 
gine delle monarchie ereditarie. ' ' 

^on bisogna dunque confondere i molivi da’cjuali 
dipende la sovranità ei-editaria, con quelli da’quali 
ijpende ogni altra specie di potere ereditario in iiiiq 
stalo. Quelli son fondati sul minimo de’mali, dopo 

cue 1 esperienza ha latto vedere che, tra gl’inconve- 
menti d una sovranità ereditaria, o d’unà sovranità 
QeUiva ,-v i era^sempre meno da temere da’primi che 

.1 secon 1, e i motivi, da’quali diiiende ogni altra 
specie eh polere- eredii,irlo in „„„ sito, „„„ posso- 
ro esser fondili, che sull’errore, su’presTiiidiei e siil- 

Ignoranza piu ffrossol,ina de’principi più chiari del- 
la ragione e della politica. : 

Le ricompense son doni te alle azioni, le cariche al 
talento ed al mento d eserciti,rie. Ecco ciò che ci di¬ 
ce la ragione è la politica. Un figlio può avere un drìt- 
to ad ereditare le ricompense ottenute dal suo padre; 
ma pò re^e egli avere un dritto ad ereditare le sue 
caricie. Qqflla parte di potere alfidala al suo padre, 
■pèr la cogmziopd che sì aveva dèi suo talènto e della 

sua probità , potrebbe esser pretesa dal' figlio , come 

^ eredità ?'É’ forse necessario, che 
]. j» uomo virtuoso ed onèsto degno d’essere 
1 eposiLai IO d una parte della pubblica autorità , ab- 

la e virtù é i talenti del padre?’ ]Von avviene forse 
spes&issimo, che il figlio d’un eroe è il pili stupido ed 

3 ma vagiò pittadìnod’iinostato?Io lo ripetojin 
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|ina monarchia, nella,cjuale il prìncipe h costretto a 
vedere iifta parte cpiisiderabiìe d’autorità trasmetterv 
si da padre in figlio in molte faniigìie, potrebbeep-li 
éssei’e responsabile al popolo dell* esercizio dèlta stia 
sovranità? Questa responsabilità potrebbe essa aver 
luogo su persone che egli stesso non ha scelte, e die 
trova già intruse nelle funzioni, defi a pubblica autorità? 

Ma la feudalità , diranno ì feudatari ) ® 1‘'* successio* 
ne al potere feudale ci è stata conceduta da’ re istessi. 
I nòstri maggiori o ,l’hanno,ottenuta pe,’loro meriti, 
o col loro danaro. Og.nj,nuovo prin.cipe. ha tacitainéiì- 
te ratificate queste, concessioni salendo sul trono, é 
ne ha, accorda le delle .altre: , coinè dim^lue .abolirle? 
Ma io dimando; il re è egli proprietario assoluta., 
o semplice amministratore, della .sovranità ? Se fosse 
proprietario assoluto , egli potrebbe dunque aliena- 
re questa sovranità , potrebbe darla a chi vorrebbe, 
potrebbe cederla ad un suo favorito, potrebbe ren¬ 
derla il premio de’ piaceri ottenuti da una prosti¬ 
tuta , potrebbe disporne o nel tutto, o nelle parti a suo 
talento. Ma vi è stato maì.chi abbia ardito' di suppor¬ 
re slmili dritti nel capo d’una nazione? Ancorché la 
iorza l’abbia fatto salire stil trono, ancorché i suoi ti¬ 
toli sieno quei della conquista , senza il posteriore con¬ 
senso del popolo egli non sarà mai il sovrano dolio sta¬ 
to, egli ue sarà l’inimico. Lo stato di guerra <^arà lo 
.^tato della nazione verso questo usurpatore, e ogni at¬ 
to della sua sovranità sarà,un atto illegittimo, un col¬ 
po di yiólenza (,i). Il popolo-, tra le mani del quale é 
inalienabilmente la sovt^^nìtà, è Ì1 solo che possa le- 
giltnnarne l’esercizio nella persona d.efi’animinisLraLo- 
re che noi chi amia mó re e hionarca. O tacito, oesprcs- 

(i) La conrpiiitQ f dice Locke , r' cn.ti poco l’origine éd iì fon- 
amento ^gh stati^ <nianto la dtfmùlìiziànè di (ma c^sa è la 

fa èaiua daiià caHruzidne di uid altra. ' 
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so che sìa^queslo consenso, fe senza dtibbio il fonda- 
mento unico di luti' i suol dritti. Se il monarca duiì* 
que è il semplice usuiruLLuario della corona, se è un 
amministra bore fiduciario della sovranità, come pò- 

alienarmele partì, o in pregiudìzio del po- 
pom isLesso, o de’ suoi successori ? fyfuaj dritto può ave¬ 
re un monarca di creare i coadiutori de’monarchi suoi 
successori i Qual dritto poirebbe egli avere nel pre¬ 
scrivere che una parte della pubblica autori là si eser¬ 
citi in perpeiuum da a Scune famiglie ; che i discenden¬ 
ti di queste, senza avere nè Ì1 talento, nè la proibità 
che si riclilede per un simile ese^'cizio, vi sìéno esclu¬ 
si vai neri te ad ogni altro a nn nessi; e die il premio de’ 
sérvizj prestati da alcuno alla corona, o il li'ujllo di 
un venale contratto sia la prerogativa di lasciare col¬ 
le sue facoltà a suoi discendenti il dritto assurdo dì 
donViriare sopra una gran parte de'suoi GonciLLadini, 
e di esser potenti prima di nascere? Ogni concessio- 
,je dunque di questa natura, qualunque ne sia il tito¬ 
lo, cjualunque il motivo, è di sua natura illegittima, 
e per conseguenza nulla. Essa è contraria ’alf ordine 
politico, perchè aliena e distrae una parte delta sovra¬ 
nità, perchè diminuisce la forza morale ed accresce 
la lorza fisica del monarca, perchè indebolisce il suo 
potere a lare il bene ed accresce la sua lorza a lare il 
male;*essa'è contraria allo spirita delia monarchia, 
perchè introduce nello stato due poteri innati ; essa 
pregiudica i successori al trono, perchè dà loro de’ 
coadiutori cfi’ essi non possono escludere, e che non ri¬ 
conoscalo da essi la loro autorità ; essa nuoce a quella 
■parte del popolo che sottopone al potere feudale, per¬ 
chè io coildanna a soffrire tutt’i mali che produce una 
autoritq ereditaria, ed-una superiorità pervenuta sen¬ 
za merito e senza scelta. Ma gioverà essa al feudatario 
che V ha ottenuta ? L’-estinzione della feudale giurisdi- 
l. . . ^ 
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210ne sarebbe forse una perdita reale pe’ baroni ? La 
. nobiltà, perdendo queste prerogative, perderebbe for¬ 
se il suo lustro e la sua dignità? Vani dritti, assurde 
distinzioni, servili omaggi, dignità venali, preroga¬ 
tive che basta il solo danaro per acquistarle, potere 
comunicabile all’ uomo più vile della terra, purché ab¬ 
bia come pagarlo, giurisdizione prostituita a segno fra 
noi,lino a divenire il frutto della perdita della virili¬ 
tà e delle ricchezze acquistate sulla scena da un eunu¬ 
co • sono questi ì preziosi dritti baronali, de’ quali 
la nostra nobiltà si crede tanto onorata j ,e questa è 
quella giurisdizione, che ì nostri nobili chiamano la 
pupilla da loro occhi, e che cercano di conservare, ad 
onta de’mali che reca alla società, e de’continui ran¬ 
cori e dispendi che cagiona al loro cuore ed alia loro 
borsa. 

Uomini imbecilli e vani, e fino a quando i pregiu¬ 
dizi vostra educazione resisteranno agli urti con¬ 
tinui de’ lumi del secolo ? Fino a quando seguiterete 
voi a guardare con tanta prevenzione un potere che vi 
rende odiosi al popolo, che vi eguaglia a’novelli nobi¬ 
li che hanno ancora le mani incallite dalla zappa, e 
che vi espone a tutte le vessazioni di un governo che 
vedendo con dispiacere questa perniciosa giurisdizione 
nelle vostre mani, ne molesta e ne turba di continuo 
l’esercizio, non credendo di avere bastante forza per 
distruggerne il possesso? La perdita di Cjuesta abusi¬ 
va autorità, della quale voi siete tanto gelosi, non sa¬ 
rebbe forse un acquisto reale per voi, quando il prin¬ 
cipe , privandovi di ogni giurisdizione ne’vostri feudi, 
rinunciasse al dritto della def>oluzione •, e quando ob¬ 
bligasse i Vostri sudditi con un riscatto forzoso ad in¬ 
dennizzarvi della perdita di que’teniussimì emolumen¬ 
ti che vi pervengono da’vostri assurdi diritti ? II pie¬ 
no possesso de lòndì letvdali, de’ quali, come, veri prò- 
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prlef-arj, potreste allora a vostro talento disporre, non 
sarebbe forse da preferirsi ad una Satrapia abbomi- 
nevole cbe vi condanna a tante spese ed a tanti rischj? 
I terreni feudali, oggi in alienabili, rimessi allora' nel¬ 
la circolazione de’ contratti, non acquisterebbero for¬ 
se un nuovo valore ? Questa salutare operazione dando 
la libertà alle persone ed alle cose, favorirebbe nel 
tempo istesso l’industria, l’agricoltura e la popolazio- 
3ie. L’alienabilità de’fondi feudali nioUìplicherebbe 
gli uomini, moltiplicando il numero de’ proprietar) i 
e la libertà di dividere queste grandi masse tra tutti 
gl’ individui della l'amiglia possidente , toglierebbe 
quella distinzione assurda tra’figli dì un istesso padre, 
restituirebbe ad una gran parte de’cittadini i loro na¬ 
turali ed iinprescrittibiri arltti ; darebbe molti padri 
di famiglia di più allo stato , e diminuirebbe il nume¬ 
ro di tanti celibi nobili, che condannati ad una vio¬ 
lenta agamin , si danno in preda a tutti que’vizj, con¬ 
tro i quali sono ordinariamente inutili le minacce del¬ 
ie leggi e della religione , quando non sono accoppia¬ 
te alla libertà dì ricorrere ad un legìttimo sfogo. A* 
vantaggi della popolazione si unirebbero quellt del- 
ragricollura , giacche, da quel che si è osservato nel- 
r antecedente libro (i), una gran parte degli ostacoli 
che ne imi>ediscono ì progressi, son dovuti all’esisten¬ 
za de’ drilli e delle leggi feudali. Finalmente l’indu¬ 
stria animata e dalla libertà personale, e dalla liber- 
,tà reale, e favorita dall’equilibrio che questa muta¬ 
zione produrrebbe nelle fortune de’cittadini, darebbe 
y ultima spinta a’ rapidi progressi della pubblica pro¬ 
sperità. L’erario del fisco si risentirebbe, è vero, dì 
questo sacrifizio. Rinimciando alla devoluzione de’feu¬ 
di , il re perderebbe una delle sorgenti delle sue reii. 

(i) delle leggi politiche «rf econorìichc cap. xilv 
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ditej questa perdita ch’egli farebbe dà niia par¬ 
te , sarebbe compensata al centuplo dall’altra. Le ric¬ 
chezze del principe essendo quelle del popolò, dovreb¬ 
bero aumentarsi a proporzione che quelle dè suoi sud¬ 
diti si aumenterebbero. Il potere feudale estinguendo¬ 
si , si distruggerebbe uno de piu forti ostacoli, che og¬ 
gi si oppongono all’.intrapresa di una riforma nei si¬ 
stema delle pubbliche contribuzioni j la quale, come si 
è dimostrato (i), potrebbe nel tempo stesso sollevare 
il popolo ed aumentare le ricchezze del trono. I sacri 
dritti deila sovranità restituiti e riuniti interamente 
nella persona del monarca, che n’è runico ammini¬ 
stratore , richiamerebbero nella società quell’ ordine 
che si perde subita che tutte le diverse parti dell’au¬ 
torità non partono da un centro comune. La corona ri¬ 
cupererebbe quello splendore che resta oggi oscurato 
da questo esotico potére, e il re che se la vedrebbe 
tranquilla sul suo caponon essendo piu distratto dal¬ 
la cura dii riacquistare i suoi perduti dritti, potrebbe 
unicamente occuparsi del bene de suol sudditi e della 
sua gloria. L’autorità sovrana, onnipotente per fare 
il bene, non conoscerebbe allora veriin altro freno, se 
non quello che gl’impedirebbe di fare il male} i soli 
limiti d^l potere monarchico sarebbero allora quelli 
della giustizia 3 e V ingiustizia sola sarebbe i’ iinico osta¬ 
colo insuperabile al potere legisIativo. il monarca, la¬ 
sciando in tutta la sua.estensione la facoltà esecutiva 
delle leggi a’suoi magistrati, vero ed unico freno al¬ 
l’abuso della sua autorità , potrebbe allora corregge¬ 
re , riformare e perfezionare quéste leggi a suo talèn¬ 
to , senza veder trattenutet le sue paterne cure da un 
corpo, gl’ interessi del quale essendo direttamente con¬ 
trari a quelli del popolo, non trascura mezzo alcuno 

(i) Liè, Xf* leggi politiche ecl econoniiche cap* 
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j>er impediré o disereditare ogni utUe correzione. Fi- 
unlmente il piano universale di riforma, che io pro¬ 
pongo nel SIS tema delia crimiualè procedura,© quel¬ 
lo rn particolare, ch’esporrò nel seguente capo sull» 
nuova ripartizione delle giudiziarie funzioni, potreb¬ 
be allora essere prescriUo ed eseguito, senza che la 
iacoita legislativa incontrasse il minimo ostacolo. 

CAPO XIX. 

Piano della nuoua ripartizione da farsi delle giudi¬ 
ziarie funzioni per gii affari criminali, 

) 
^opo aver esposto il sislemj de’Romaoi liberi 

fe degl Inglesi sullo ripartizione delle giudiziàrie fun- 
zioni ^ crini in ali giudizj ; dopo aver osservati i vizj 

, e presso una gran parte 
uu-f' di Europa ; dopo aver mostrata la possi- 

' * *uu *j Priivcìpale ostacolo che si op¬ 
porrebbe ad ogni utile correzione in questo genere di 
ose, e oramai tempo di proporre il nuovo piano che 

Sì doverebbe all antico sostituire. Non facciamo come 
que molesti pò iLioi clft esauriscono tutta la loro elo¬ 
quènza nè eclamare contro i mali che opprimono i 
popoli, senza poi curarsi de’beni che potrebbero ès¬ 
sere 'a quelli sostituiti, e consolare rarilitta umanità 
còl mostrarle la strada che allontanandola dalle sue 
Sciagure, condur la potrebbe alla sua desideratafeii- 
cit^. Costoro meritano piuttosto il nome di perturba¬ 
tori della pubblica tranquillità, che dj benefattori del- 

specie tUna_|ia.^ Io tradirei anche l’oggetto della mia 
ppera, se cadessi nell’istesso vizio. Tutte le mie linee 
debbono a questo punto andare a terminare, e, se 
qualcheduno mi volesse condannare di averle dedotte 
pu poco troppo da lontano, per aver in questo libro 

É 
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|sposlo con sovercliia precisioni? ciò che sì presip aL 
Cani popoli 5 0 ciò che presso altri pcpoll iii altri tem¬ 
pi'si è latto, sappia che cjijesto pou deve allfibuirsì 
aila vanità pur troppo comune agli scrittori, di farè 

una iKjmposa mostra d^ erudi^ióiie, ma dóve ad vm 
motivo più ones(,o essere attribuito; e questo è per dis¬ 

porre colui che legge in lavore delle niie idee ; le qua¬ 
li , se non fossero àppoggiaté su’fatti e sopra una In- 

hiinosa esperienisa, potrebbero forse uomini pur 
troppo prevenuti centra ogni novità esser condaqnatè 
come strane, o come forse belle in astratto, ma nil- 
possibiii ad eseguirsi. Il piano di correzióne, che io 
son per proporre su questa parte della criminale le¬ 
gislazione che riguarda la ripartizione deile giudiìsia- 
rie' funzioni, non è altrp che il risiiltato della combi¬ 
nazione del sistèma giudiziario degl’inglesi con quel¬ 

lo de’ Romani liberi, unito ad alcune modificazioni che 

una profonda meditazione iiA ha fatto credere necès- 
sarie, e che renderanno questo piano concatenato co 

principi 5 regole e le idee che ho alU-ecedentemen¬ 
te Sviluppate in questo libro, ed adattabile allo stato 

di qualunque nazione, ed alla natura di qualunque go¬ 
verno.' Premesse quéste proteste, io vengo all’esposi¬ 

zione del piano. 

4 h T I G 0 L 0 L 

Divisione dello stato. 

Ijo stato dovrèbbe èssere diviso in molle piceiole 

provlneie , ed ogni provincia dovrebbe avere la sede 
della giudiziaria autòrità nel suo centrò. Questa loca- 
h; ripartizione servirebbe ad accrescere la yigìlanzà 
della giustizia, ed accelerare i suol passi. Essa reclie-_ 

rebbe anche Un altro considerabile vantaggio. 



^ La cognizione del caralLere e de’costnmi deiraccn^ 
salo , cognizione che la_^legge non può somministrare 

£il giudice, non può esigere da!!’accusatore, non può 
ricercare da’testimonj, è nuìladimeno di una grande 
importanza per la rettitudine del giudìzio. Se questa 
non dei-e entrare nel sistema delle pruove legali, può 
nulladimeno avere una grande influenza nel determi¬ 
nare la moral certezza del giudice. Un uomo conosciu- 
tp per la dolcezza de’ suoi costumi , viene accusato 
d un azione atroce ; una fanciulla timida e debole, vie¬ 
ne incolpala di un delitto audace e difficile ; un eitla- 
tmo stimato per la sua probità e pel suo onore, vicn 
chiamalo in giudizio per un attentato infame. Quale 
quel giudice che conoscendo i] carattere di questi di¬ 
versi uòmini, non ricercherebbe pruove molto più evi¬ 
denti per dichiararsi in favore dell’accusa, di quello 

Iprebbe, se fosse sprovisto di questa cognizione'? 
Quelle islesse pruove che basterebbero per fielermì-. 
nare la sua moral certezza contro un accusato, il cui 
carattere corrispondesse all’accusa , basterebbero for¬ 
se per determinarla ne’proposti casi ? Chi di noi, mal¬ 
grado la pienezza della pruova legale, non condanne¬ 
rebbe piuttosto ^nito come calunniaLo're, che Socrate 
come deìinquenlé? E un errore il credere, che tutti 
sian capaci di tutto ; e un errore il credere che la pian¬ 
ta del vizio giunga tutto ad un tratto alla sua perfe¬ 
zione, senza^ avei' prima dati per gradì i segni visibi¬ 
li del suo sviluppo; e un errore il Credere che non vi 

bisogni che un momento, per passare dall’ inncctfnzai 
al piu orrendo de’delitti. La natura non ha formato' 
a questo modo il cuore dell’uomo. Non altrimenti che 
la virtù, il vizio ha i suoi gradi.; e, così nel bene co¬ 

me nei male, vi e una progressione nello sviluppo mo¬ 
rale dell uomo, còme nel fisico. Questa verità è stata- 

conosciuta , è .stata dimostrata ; ma non ba potuto pe^' 
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yjetrare ne’ tribunali, pe’quali l’uso di essa pareva de¬ 
stinalo. ' 

Il slslepia giudiziario pbe'oggì regnarla rende inu¬ 
tile. In un paese, ove la legge jnetle tanta distanza 
tra il reo ed il giudice, come si potrebbe mai spera¬ 
re , che il carattere del primo fosse noto al secondo > 
Il carattere è rappresentato dall’ abito di alcune azio¬ 

ni. Per conoscere il carattere di un uomo, si richiede 
rabito di vederlo. Che si restringano dunque, quan¬ 
to si può, gli spazj che separano il reo dal giudice; 
che i giudici che decider debbono del fatto, non sie¬ 
pe nè pochi nè perpetui; che si scelgano dalla provin¬ 
cia istessa, nella quale eserpifar debbono il loro mini¬ 
stero ; che questa provincia sia, quanto più si può, ri¬ 
stretta ; ed allora non sarà diflìcile che il carattere del- 
raccusato sìa noto a tutti, o ad una parte almeno de’ 
giudici che debbono giudicarlo. 

A R T I p Q L 0 If. 

Scelta de’presidL 

Dalle persone più rispettabili di ciascheduna 
provìncia dovrebbe il prìncipe scegliere il magistra¬ 

to che col nome di preside , dovrebbe per un dato tem¬ 

po esercitare le seguenti funzioni. 

ARTICOLO IH, 

Funzioni di questa magistratura,. 

JEglì dovrebbe ricever tutte le accuse che, o dal¬ 
le partì offese, o da’privati cittadini, o dal magistràr 
to accusatore (i ) si produrrebbero colle solennità sta¬ 

ti) lo prego il lettore di rileggere ciò die si è detto di (questo 
jnagistrato accusatore nei cap. v; di questo liLro, 



bUll-e dalla legge (i) contro qnakinque o cittadino o 
straniero, ctie venisse imputato di un delitto commes¬ 
so nella sua provincia. Egli dovrebbe istruire T accu¬ 

satore della Ibrmola di accusa propria pel fatto ch’e¬ 
gli asserisce, semprechè Taccusatore richiedesse, ri¬ 
guardo a quest’oggetto i suol lumi (2). Egli dovrebbe 
rimetteré al ihag^istrato accusatore quelle accuse che’ 
intentate verrebbero da persone,alle quali mancasse¬ 
ro quella y)rero'gative che la legge richiède per potere 
acculare (5). Nel caso del concorso di più accusatori 
per Ì’i§lesso delitto 0 per ristesso reo, egli riniette- 
re dovrebbe il giudizio di divinazione ^40 a’giudici 
del dritto, de’quali dft qui a poco Si parlerà. Egli do¬ 
vrebbe inoltre inlitnare T accusatoistruirlo del) ac¬ 
cusa che si e prodotta contro di luì, ed assict.irarsi del¬ 
ia sua' persona, o sulla parola di un fideiussore, quan¬ 
do la natura dei delitto Io permetterebbe, 0 ritenen¬ 
dolo nelle carceri nel modo da noi proposto (5). Egli 
dovrebl>e ricevere 1] giuramento di calunnia dell’ac¬ 
cusatore, e presefiere al giudizio, come il pretore in 
Roma. Egli dovrebbe invigilare sull’ordine della pro- 
f,edura, ,e prendere queilé'precauzioni che si debbono, 
per ottenere che cosi le due parti cotne i testimoni da 

esse prodoll^i, si trovassero presènti nel giorno, nel 
quale si deve terrninfìre il giudizio. Egli dovrebbe for¬ 
mare l’albo de’ giudici che decider dovrebbero flel lat¬ 
to, e sceglierli da qu,e’cittadini delia sua" provincia^ 

(i) Vedì ilca)). Jv. ili qnesto libro. 
(sì Nel cap. iV. (li (|iiésto libro a pag. nota 2. si è indica¬ 

to jj motivo di tjriesta disposizione. 
,(3) Quando il privato accusatore diesi presenta in |ihdizib », 

nnn avesse i retfuisiti die la leggeridifede, dovrebbe insilò luo- 
ffo subentrare il Triagistrato ecoiisatore. Vèggasi dò clic si è del¬ 
io su <(tiest’ oggetto nei citati cap. i v. e v, 

(d Vedi i’istesso cap, v. a pag. 193. e il cap. i n a pag. iS?' 
(5) Gap. VII, di (piesto libro.' 
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ne’ quali si trovasser0 ì requisiti legali clie appres¬ 
so saranno proposti.,Egli dovrebbe finalmente far ese¬ 

guire la sentenza cbe daleómbinato giudizio de’giu¬ 
dici del fatto e de’ giudici del dritto' risulterebbef 

À R T I CO L 0 IV. 

Parafa di questa ma^i^rafura e suo ialarto. 

Se noi ósserviamo il moral carattere degli uomi^» 
ni, noi ritroveremo in tutti un pendio più p meno sen'^ 
slbile, ma nuUadìmeno comune ed universale al cam 
giamento. Noi troveremo, che Tincostanzaé il piùco^ 

stante carattere degl’individui della nostra speèie* 
Questo vìzio' degli uomini si comunica al governo, non 
altrimenti che i difetti de’componenti si coniunìcano 
al corpo che n’è composto. II solo rimedio cheoppor 

si possa a questo male, è la breve durata delle magli, 
strature. Il fatto' giustifica questa riflessione. Nelle np» 
stre monarchie si osserva quell’incostanza che non sì 
osservafnelle repubbliche- Nelle prime le leggi passa¬ 
no dall’infanzia alla decrepitezza, dal maggior, vigo¬ 

re all’ obblio, con una rapidità che si può più facilmen¬ 
te vedere che esprimere. Un impetuoso torrente che 

si forma' tutto in uh tratto nella stagione delle piog¬ 
ge, cagiona molti sconvolgimenti ne’paesi pe’quali 

passa, e lascia appena nell’estate le aride vestigiadel 
letto che ha percorso. Ecco la sorte e l’immagine del¬ 

le leggi nelle nostre monarchie. Un grande strepito 

le accompagna nel momento nel quale vengono ema¬ 
nate , e r obblio immédia^mente le siegue. 

Nelle repubbliche avviene l’opposto. Noi vediamo 
in queste le leggi conservare per più secoli il loro na¬ 
tivo vigore. Noi vediamo in esse molte volte corrette 
le antiche leggimolte volte abolite; ma le vediamo 
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rare volte obbliale. Quali sono i motivi di questa dif- 
ferenea ^ , ma uno de’ piti forti è, che 
nelle monarchie le magistrature sono perpetue, e ^el- 
ie repubbliche hanno una breve durata. Nelle prime 
regna l’incostanza, perchè si lascia al magistrato il 
tempo di abbandonarsi ai naturai pendio dell’uomo3 

e nelle seconde si previene questo niale col cangiamen¬ 
to continuo delle magistrature. In queste il cittadino 
non è magistrato che durante presso a poco quel tenv 
pG cbe può durare il suo zelo e la sua costanza, ed in 
questa maniera , con una successione ben combinata 
di magistrati inconsunti, esse formano un governo, 

il cui spirito è la costanza. 
Nelle monarchie dunque non si dovrebbe far altro 

che adottare, per quanto la natura del loro governo lo. 

permette, il metodo delle repubbliche, per ottenerne 

ili stessi vantaggi. Dalle proposte funzioni del p*’est- 
^e si può facilmente vedere quanto importante sareb¬ 

be nel nostro piano questa carica , e quanto pernicio¬ 
so ne sarebbe il rilasciamento,. Noi fisseremo dunque 
ad un anno solo la durata di questa magistratura , e 
rimetteremo ne,l tempo istesso all* arbitrio del princi¬ 

pe il richiamare all’ istessa carica l’istessa persona , 
sempre però coll’interstizio di un anno almeno. 

Questa disposizione conterrebbe un triplice vantag^ 
glo. Essa preverrebbe gli effetti dell’incostanza del 
magistrato colla breve durata della magistratura; nietr 
terebbe un freno all’abuso ch’egli far potrebbe della 
sua autorità, dando un adito alle accuse,checiasch^ 
diino potrebbe senza spavento produrre contro dì lui, 
terminato l’anno della sua carica ; e lo interesserebbe 

nel tempo stesso ad esercitarla col maggiore zelo, per 
la speranza di esservi di nuovo richiamato in premiò 

della sua virtù, dopo un breve interstizio. 
Il salario assegnato a questa carica dovrebbe esser. 

« à 
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proporzionato al suo lustro ed alla sua dignità. H prin¬ 

cipe non potrebbe mai essere sovercbiameiUe liberale 
nel pagare giramministratori della giustizia. Il gran¬ 
de interesse dello state è, che colui ch’esercita una 
parte qualunque di potere, non abbia bisogno di abu¬ 
sarne, per avere come sussistere con quella decenza 
che il decoro istesso della sua carica richiede. Se tutt’ì 

principi avessero conosciuta questa verità, essi avreb¬ 
bero dato meno a’loro favoriti, a’loro cortigiani ed 
a’ loro piaceri, ed avrebbero pagato meglio j loro ma¬ 
gistrati. Ciò che io ho detto qui riguardo a’presidi, 

intendo di dirlo per tutti gli altri amministratori del¬ 
la giudiziaria autorità. 

ARTICOLO V, 

- De' giudici del fatto, 

N oi abbiam detto che. il preside dovrebbe for-. 
mare l’albo de’ giudici del fatto. Questa , come si sa, 

era una delle più onorevoli prerogative del pretore 
urbano tra Xlomani, come lo è dello sherilf presso 

gl’ Inglesi. Da questa importantissima operazione do¬ 

vrebbe in ciaScbedun anno ciaschedun preside comin¬ 
ciare l’esercizio della sua magistratura. Vediamo dun¬ 

que quali dovrebbero essere i requisiti chela legge do¬ 
vrebbe ricercare in questi giudici ; quali dovrebbero 

essere le loro funzioni ; e quale il loro numero in cia¬ 

scheduna provincia ed in ciaschedun giudizio. 

articolo vr. 

Requisiti legali che ricercar si dorrebbero 
in questi giudici. 

f f esaminare la verità di un fatto basta una buo¬ 
na logica, che più frequentemente ci vien data dàlia 

Tomo Uh 6 
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natura, ài quello che s5 acquisti coll’arte. 9gni uomo 

che nou sia nè stupido nè matto, e che abbia una cer¬ 
ta connessione nelle idee, ed una sufficiente esperien¬ 

za del mondo, può conoscere la verità o la d> 
un’accusa , sulle ragioni che dall’una parte e dall al¬ 

tra si adducono. La maggior parte degli uomini jpo; 
irebbe dunque essere in una certa età nTipiegata dal- 
la giasti^ia al criterio de'fatti: ma la probità non e 
così comune tra gli uomini, come lo è il discerhiraento 
del quale §i è parlato. La legge non potrebbe fissare che 
le qualità negative : le positive dovrebbero esser lascia¬ 

le alt’ arbitrio del preside nella scelta di questi giudici. 
Le qualità negative dovrebbero esser le seguenti. 

Un’età minore di 25 anni.; un patrimonio che non 
sorpassi un dato valore (i); la stolidezza eia frenes^ia 

derivata 0 dall’età , 0 da malaUie, o da vizio organi¬ 
co, 0 da qualunque altra causai 1 esercizio di un me¬ 
stiere infamante i l’essere o sub Judice per 1 accusa 

di qualunque delitto; o l’aver subita una 
twa di coypo> Queste sono le qualiU negative che la 
legge dovrebbe fissare, per deLermmar pmttoslo chi 

non potrebbe essere scelto per S'^idice ^ . 
chi dovrebbe esserlo. Si apparterrebbe qumò al presi¬ 

de di far cadere la sua scelta sulle persone che mostre- 
irebbero di avere le maggiori disposizioni a nusorv . 

articolo VIL 

G 
Funzioni di questi giudici 

ha letto con attenzione il capo di quésto li¬ 

bro, dove si sono esposti ì canoni di giudicatura che 

(i) (o lascio indetenninato ^questo '/alorcj percliè y sicconie io 
iGH scrivo per un solo paese ^ ina le in/e vedute sono generali ^ 
ìosl Jjisoo^nerebfee esaminare lo stato delle riccliezEe dì ciasGueuiin 

>opoìOj per poterlo fissare. Si sa a che ascende questo valore m 

nghiUerr?fl 
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regolar dovrebbero il criterio legale, e V altro capo 
òhe precede innnediatanieiite a questo, potrà ricordar¬ 
si di ciò che si è detto su questo proposito, Noi abbìam 

detto, che i giudici del fatto dovrebbero determì^iaré 
la verità , la falsità , o l’incertezza dell’ accusa , cótn- 
binando il proprio critèrio col criterio legale; che pri¬ 

ma di ogni altro essi dovrebbero decidere dell’esisten¬ 
za 0 della non éslstenza della pftiova legale, e quin¬ 
di delia verità, falsità, o incertezza dell’accusa. Per 
non ripètere ciò che si è detto', ió' rimando il lettore 
a questi due capi, dóve mi,pare dì aver bastantenjen- 
te sviluppate le mìe. idee. Aggiungo qui soltanto-, che 
dovrebbe esser proibito a questi giudici di uscire dal¬ 
la stanza, dove si tiene il giudizio, prima di avere 
unanimafnente deliberato. Questo è un tempèramen¬ 

te della legge d’Inghilterra che proibisce loro anche- 
di mangiare, di bere e di far uso del fuoco. Un giu¬ 
dice robusto potrebbe, forse strascinare tutti gli, altri 
al suo partito, potendo più degli altri reggere all’ìne- 

dhi, alla sete ed al freddo. La semplice proibizione di 
abbandonare il luogo del giudizio, sarebbe un mezzo 
meno pericoloso per facilitare ì’ u nani ni ita de’suffra¬ 
gi, Finalmente questi giudici, dopo aver decìso del¬ 
la verità del fatto, dovrebbero decidere del grado del 
delitto. Io voglio qui lasciar sospesa la curiosità del let¬ 
tore che sarà soddisfatta nella seconda parte di questo 
libro, giacché daìlo.sviluppo di quésta importante idea 
dipende la soluzione del gran problema; ottenére che 
claschedun delitto abbia la sua pena dalla legge pre¬ 
scritta. Quando sì vedrà ciò che io ho pensato su que¬ 
st* oggetto,, si potrà meglio giudicare dell’opportuni¬ 
tà , cosi del piano universale di procedura che ili que¬ 
sta prima parte propongo , come di quello in partico¬ 
lare, che riguarda il sistema delle priiove e la ripar¬ 
tizione delle giudiziarie funzioni. Un architetto conce- 
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pisce un vasto edifìzio, e ne innalza una parte. L’igno¬ 
rante con ugual facilità, e con uguale ingiustizia ne 
loda, 0 ne vitupera l’autore. L’ài’tefice ne aspetta il 
termine per giudicarne. Io prego il mio lettore a giu¬ 
dicarmi da artefice. 

artìcolo vin. 

Numero di.questi giudici in ciascheduna provincia , 
ed in ciaschedun giudizio. 

l!^u questo artìcolo ]>tù die in ogni altro conver¬ 
rebbe adottare il .sisteiria britannico. In ogni provin¬ 
cia l’albo del preside dovrebbe contenere 4S giudici 
presi dagli abitanti dell’i.stessa provincia, da’quali 
in ogni giudizio si dovrebbero scegliere col consenso 
deir accusato'i dodici giudici che unanimemente de¬ 

cider dovrebbero del fatto (i). Il numero di 4^ pare 
has-tevole a l’avorire Ja libertà delle ripulse, cosi ne¬ 
cessaria per garantire la sicurezza dell’uomo che sì 
ritrova avvinto ne’legami della giustizia, e per inspi¬ 
rargli quella confidenza, senza della quale!decreti del¬ 
la giustizia potrebbero comparire ugualmente orribili, 
che gli attentati della violenza e della forza. Vediamo 

dunque come dovrebbero regolarsi queste ripulse. 

A R T t C OL 0 )X. 

Delle ripulse di questi giudici. 

_[^|"oi profitteremo anche in quest’oggetto de’lu¬ 

mi che ci offre la britannica nazione eh’è la sola in 

(i) La tra qaelclie propongo ed U sisteraa inglese ^ 
è y die in f n g 11 i 11 e r r a q a es t ^ a Ì o ci J e s i o li i am a punn e/j sì r inno¬ 
va in ogni tre mesi y cioè nel tempo dalle ordinarie sessioni j t:,d 
40 j ad esempio de’Romani , crédo die J>as£erélj)>e che si riuno- 
Virasse ogi^i anno dal preside nel principio delk stia TnagistTattif<iB 
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Europa, 6OTe la libertà civile del cittadino Via favori¬ 
ta ne’criminali giudizj. Ad esempio dunqoe della le-■ 
gislazione di ■questo popolo , si dovrebbero stabilire tre 

diverse specie di ripulse. La prima che dovrebbe dii a- 
marsi universale , dovrebbe aver luogo, allorché il reo 

potrebbe sopra motivi legali dichiarar'sospettò il pre¬ 
side- In questo caso, tutto T albo de’ giudici da lui pro¬ 

posto dovrebbe cadere, ed un nuoto albo si dovrebbe 
per quel solo litigio f(?rmarè da mio giudici del 
dritto di quella provincia, de’quali da qui a poco par¬ 
leremo- La seconda specie di ripulsa che chiamar s£ 
dovrebbe ripulsa per causa dovrebbe aver luogo non 
sopra tulio T albo dé’giùdici, nia sopra quelli soltan¬ 
to che il reo potrebbe escludere come pfìyi de’ requi¬ 
siti che la legge richiede in essi , o dichiarar sospetti 
pe’rapporti d’odìo e dì litigio contro dì lui, o dì ami¬ 

cizia e di parentela eoli’accusatore. I motivi di que¬ 
ste ripulse regolar si dovrebbero co’ principi ^'tiòlto co¬ 

nosciuti del dritto comune (i ). I giudici di queste due 
specie di ripulse , cioè universale e per càuse, dovreb¬ 

bero ess'erè gl’ istessi giudici del dritto. Finalmente 
rultima specie di ripulse, che si chiamerebbeperen- 
ioriiidovrebbe aver luogo sopra ao giudici inseriti 
nell’albo del preside,-che sarebbe sempre in libertà 

deir accusato di escludere, senza aver bisogno di ad¬ 
durne motivo alcuno. 

(i) In Ingliilterraj a’motivi cftù sopra accennati se ne aggiti- 
gne ni! altro, e questo è (Iella disttgnagiiania della condizione ; 
giacché , come si è detto,ù giiiratt debbono essere ;pdrf'de! reo. 
iJn lord non pviò essere giudice dì un cittadino che non potrebbe 
■iver sede nella camera de’ Pari, e viceversa qtìesti non potrebbe 
esser giudice di un lord. Ma, siccome nelle altre «ostitiiiioni 
monarchiche, quando la feudalità fosse abolita , la distintione di 
noljiltà e di popolo, sarebbe una distiniione di onore , ma no» 
(l’iinpero; cosi sarebbe inutile di adottare questa specie di ecce- 
Vone, come .ifltitiie sarebbe Io stabilire chè' i giudici del fatto fos¬ 
sero dell’is tessa condii ione del reo. 
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Nel capo xTi. dì questo libro, dove si è esposto ij 

sistema della legislazione britannica su quest* ogget¬ 
to, esposte si sono le ragioni, sulle quali è fondato il 

vantaggio di questa specie di rìpiilsa.T''inalinenLe con¬ 
viene avvertire, elle quando tutte queste ripulse aves¬ 
sero esaurito 1 albo, allora il preside dovrebbe nomi¬ 
nare lanti altri giudici, quanti se ne richiederebbero 
per compiere il numero de’ dodici che giudicar dovreb¬ 
bero del fatto. Ma quali dovrebbero essere ì giudici 
del dritto? ‘ 

A R T i C O L 0 X. 

De' giudici del dritto, 
c 
Oe^ ogni uomo ebe abbia senso comune e probità 

ponoscluta^, può esser giudice della verità o della fal¬ 
sità d^i un accusa, non bastano ques té due sole qualità 
per giudicare del dritto. Per giudicare del dritto, bi- 
sogna avere cognizione del dritto, e questa cognizio¬ 

ne suppone una particolare applicazione, ed una pro¬ 
fonda conoscenza delle patrie leggi. Pel giudizio del 
dritto bisogna dunque dipendere da coloro che la pub¬ 
blica autorità ha riconosciuti bastantemente istruiti 

nella legislazione, per affidarne loro il prezioso depo¬ 
sito. Se ogni cittadino dovrebbe sapere le leggi del suo 
paese, non è però condannabile perchè le ignori; ma 
questa ignoranza è un delitto nella persona di un ma¬ 
gistrato che ne fa professione. Più: le leggi crimina¬ 
li per loro natura debbono essere molto precise e mol¬ 
lo estese ; precise, per separare gli oggetti ; estese, per 
isvìluppare ciascheduno di essi. I detagll che sono 
superflui e perniciosi nelle altre leggi, sono indispen¬ 
sabili nelJe^leggì^ criminali ; perchè le azioni essendo 

molto piu dilhcili a determinarsi che i dritti ,è neces¬ 
sario descrivere le une nel mentre che basta definir gli 
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aìlri. Se ogni delitto deve avere una pena proporzio-^ 
nata, bisogna ben distinguere i delitti per non esser 
ingiusto nelle pene, e (questa distinzioné, come l’os¬ 
serveremo nel decorso di questo libro, deve obbliga¬ 
re il legislatore a discendere in immensi detagli, se 
non vifol rendere arbitraria l’autorità de’ giudici, © 

dar loro un potere superiore alla loro desLinaziohe. 
Come sperare dunque di trovare in un privato citta¬ 
dino che il preside ha scelto pel giudìzio dei fatto j 
tutte queste positive e legali cognizioni? Vi è dunque 
bisogno nello stato di un corpo permanente dì giudici 

del dritto. 
A n T I C 0 L p xr. 

Numero di questi giudici in ciascheduna provincia.. 

In ciascheduna provìncia vi dovrebbero essere tre 

di questi giudicij giacché nel giudizio del dritto, a 
differenza "di quello del fatto , dovrebbe bastare ìa plu¬ 
ralità de’suffragì per decidere. Questi giudici però non 
dovrebbero esser sedentanei, non dovrebbero rimaner 
sempre nell’ istessa provincia. Essi dovrebbero in ogni 
anno cambiar di dimora, e passare in un’altra pro¬ 
vìncia, senza poter ritornare nella prima, se non do¬ 

po aver fatto il giro dì tutte le altre. Questo sarebbe 
un rimedio contro la necessaria perpetuità della lóro 

carica, giacché terminato l’anno, ognuno potrebbe 
accusarli senza spavento. Il sovrano dovrebbe essere 
r unico elettore di questi giudici, e dovrebbe tenere 
presso di sé una magistratura destinata ad esaminare 
le accuse che contro di essi sì produrrebbero. Questo 
freno unito all’ evidenza, che dovrèbbe essere il distin¬ 
tivo delle leggi crìniinali, renderebbe quasi impossi¬ 
bile a questi giudici l’abusare del loro ministerosen* 
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za esporsi alla sicurezza eli esser puniti. Ma quali 
vrebfaero esser le loro funzioni? 

articolo xn, 

Fuìiziaui di questi giudicii 

Noi abbiamo eletto che non sì dovrebbe sperare 
dì trovare ne’giudici dei fatto una piena cognizione 
del dritto. Or in molti fatti l’esame dell’accusa richie¬ 
derebbe la cognizione delie disposizioni della legge ^ 
o almeno di alcuni princìpi l^geli. In questi casi dun¬ 
que, i giudici del dritto dovrebbero istruire quei del 
fatto di ciò che essi debbono avere innanzi agli occhi 
in quel tale giudìzio. 

Si è detto inoltre che i giudici del fatto, dovrebbe¬ 
ro prima di ogni altro decidere, se nell’ accusa che sì 
è prodotta , vi sìa la pruova legale, e quindi decidere 
della verità, falsità o incertezza dell’ accusa, combi¬ 
nando la loro inorai certezza col criterio legale (i). 
Or come decidere dell’esistenza di questa pruova le¬ 
gale , senza prima sapere cjuale sia la pruova che la 
legge richiede? Se l’accusatore ha , per esemplo, pro¬ 
dotti due testimoni di veduta, fa d’uopo che essi sap¬ 
piano quale sia la pruova testimoniale che la legge con¬ 
sidera- come piena, e quali sì'eno i requisiti eh’essa ri¬ 
chiede per dichiarare idoneo un testimonio. Se l’ac¬ 
cusatore adduce una pruova indiciaria, bisogna nella 
maniera istessa eh’essi sappiano quali e quanti indizj 
sì richìeggano per formare una pruova legale, e come 
questi possono essere da altri indizj distrutti dall’ac- 
cnsato; in poche parole, bisognerebbe eh’essi avesse¬ 
ro innanzi agli occhi que’ canoni di giudicatura che de- 

(r) Io prego il lettore dì riscontrare i capi xiv. e xv. di t/ne- 
sto libro, altrimenti ciò die iO q:ui accenno, gli sembrerà oscwro. 
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trferiTiincino il ciìtcrio Or siccome 

alone nòn sì dovrebbe presupporre in essi, così sareb¬ 
be necessario dì unire alle altre funzioni de’giudici 
del dritto , quella d’istruirli sullo stabilimento della 
legge che riguarda la pruova addotta dall’ accusatore. 

Finalmente siccome nelle altercagioni che vi sareb¬ 
bero tra raccusatore e Faccusato, sì potrebbe facil¬ 
mente perdere da’giudici ^el fatto quel filo cì’idee , 

che sarebbe necessario per vedere tutt’ i rapporti de’ 

fatti e delle ragioni che dall’una parte e dall’altra si 
addurrebbero ,, bisognerebbe che i giudici del dritto 
più esercitati di essi a simili altercazioni, riepilogas¬ 
sero alla presenza delie parti tutto ciò che si èdetto^ 
riducessero lo stato della questione a que’termini a’ 
quali andrebbe ridotta , e facilitassero in questa ma¬ 
niera a’giudici del fattola scoverta della verità. Il 
preside dunque dovrebbe destinare uno de’tre giudi¬ 
ci a questa ìncumbenZa, senza però poter proibire a’ 
due suoi colleghi dì opporglisi, o di supplire a ciò ch’e¬ 
gli avrebbe potuto ommettere o trascurare- 

Queste sarebbero le funzioni de’giudici del dritto, 
che dovrebbero precedere il. giudizio del fatto : la più 
importante sarebbe poi quella che dovrebbe seguirlo. 
Quando i dodici esploratori del fatto avessero unàni¬ 
memente deciso dell’ accusa prodotta, si apparterreb¬ 
be a quelli il proferire la sentenza a tenore delle leg¬ 

gi, vale a dire 0 l’assoluzione dell’accusato, quando 
i giudici del fatto avessero dichiarata falsa F accusa, o 
la sospensione del giudizio , quando F avessero dichia¬ 
rata incerta, o la condanna alla pena stabilita dalla 
legge alla qualità ed al grado del delitto, del quale i 
giudici del fatto dichiarato avessero reo F accusato. 

In questi confini dovrebbero restringersi le funzio¬ 
ni de’ giudici del dritto. Fedeli custodi della legge, es¬ 
si non dovrebbero esserne che l’organo. Se questa si 
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tacesse su di un delitto , essi dovrebbero ugual¬ 
mente tacersi. Un latto qualunque, che non si trovas¬ 
se compreso in alcuno di quelli, contro a’quali la leg¬ 
ge ha pronunziata la sua sanzione, dovrebbe per que¬ 
sto solo motivo rimanere Ìnìpunito. 

Il male che produrrebbe l’impunità dì questo de¬ 
litto , male del quale una nuova legge potrebbe subi¬ 
to riparare le conseguem^, non è da mettersi in pa¬ 
ragone con quello che nascerebbe da un’ assurda e per¬ 
niciosa estensione del giudiziario potere.- L’autorità 
d’infliggere una pena non dovendo j nè potendo esse¬ 
re che nella legge, il giudice dovrebbe piuttosto esser¬ 
ne il primo testimonio , che l’autore. Egli non dovreb¬ 
be far altro, che manifestare la condanna eh’essa ha 
anticipatamente proferita, e riconoscere il suo impe¬ 
ro. Felice quel paese, ove il codice penale corrispon¬ 
desse a quest’ordine sublime! La seconda parte di 
questo libro mostrerà la possibilità di ottenerlo. 

ARTICOLO XIIL 

Delle sessioni ordinarie di giustizia. 

tutto quel che si è detto si può facilmente ve¬ 
dere che queste corti dì giustizia non potrebbero es¬ 
sere continuamente in azione, senza cagionare una spe¬ 
sa immensa al governo. Se ì 43 giudici del fatto, scel¬ 
ti dal preside nel principio istesso della sua carica, do¬ 
vessero restar per tutto 1’ anno nella capitale della 
provincia, per esser sempre pronti ad esercitare il lo¬ 
ro. ministero, bisognerebbe che ciascheduno di essi fos¬ 
se per tutto l’anno mantenuto a spese del governo. 

Noi avremmo dunque uno stuolo immenso di merce¬ 
nari di piu, che farebbero pagare a caro prezzo al popo¬ 
lo il beneficio che questo nuovo piano gli recherebbe» 
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A questa prhiia riflessione se ne può agp-it.io'nere 
un’altra. NeU’ù'JOtesi della residenza coinìnua l'i tut¬ 
ti questi giudici nella capitale della provincia >il pre¬ 
side non troverebbe olii volesse accélLare V onorevole 
incarico di questa giudicatura , la quale dovrebbe per 
un anno intero distrarre dalla sua famiglia e da’suoi 
affari il nuovo sacerdote di Temi. II sud sliceessore mol¬ 
to meno potrebbe confermare quelli tra questi giudi¬ 
ci, che avessero date pruove maggiori delia loro vir¬ 
iti, del loro talento, della loro iinpariiialiLà. O biso¬ 
gnerebbe ricorrere alla violenza, mezzo che dispor¬ 
rebbe questi giudici all’ingiustizia coll’esempio che 
loro se ne darebbe, o sì dovreibberospesso lasciare in 
pace i pili probi e i più onesti, e contentarsi de’più 
sfaccendati che ordinariamente sono i meno virtuosi. 

Il popolo dunque sarebbe oppresso dalle spese ch’e¬ 
sigerebbe il loro mantenimento, senza potersi compia¬ 
cere d’avere i giudici pili degni de0fi sua confidenza, 
l’er evitare questo doppio male io propongo, ad esem¬ 
pio degl’inglesi, le sessioni ordinarie di'gìustizia in 
ogni tre mesi nelle provincie, ed in ogni sei settima¬ 
ne nella capitale. Ciascheduna di quet'te dovrebbe du¬ 
rare per tanti giorni, quanti se ne richiederebbero per 
iiltimare tutt’ i giudizj che nel corso di queTtempo 
che passa tra ì’una sessione ed’altra, si sarebbero in¬ 
tentati. Pel primo giorno della sessione si dovrebbero 
trovare già riunì Li nella capitale della provincia i 4S 
giudici del fatto che il preside ha nominati, e se al¬ 
cuno di questi fosse legittiinamente impedito, il presi¬ 
de dovrebbe subito rimpiazzarlo, alTinchè il nùmero 
de’ 4B losse sempre compiuto. Durante questo tempo, 
essi dovrebbero essere a spese del governò trattenuli* 
Terminata la sessione, essi sarebbero subito congeda¬ 
ti e restituiti alle loro famiglie. 

V 



Sessioni straordinarie. 

C^uanLurjqiie.riiitervaUd di tre mesi tra Tacetisa 
^proclotla'ed ii finale ^iadizio non sia molto esteso, 

se paragonar si voglia alla lentezza presente de’ giùdi¬ 
ci derivala dalia misteriosa organizzazione del proces¬ 
so inquisitorio, nulladiineno io sono di opinione che 
ne’delitti più atroci, in que’pochi delitti che in una 
savia legislazione dovrebbero essere puniti colla mor¬ 
te, non si dovrebbe aspettare IJ tempo ordinario^per 
friudicai’li, ma una straordinaria sessione eonvoéarsi 
dovrebbe dal preside delia provincia, nella quale l’or¬ 
rendo attentato fosse stato commesso. Questo accelera¬ 
mento della giustizia non dovrebbe togliere al reo aU 
cuno de’soccorsi'fihe la legge offre alla sua sicurezza. 
Io credo anzi che , a mi sur a che t, delitti sono più gra¬ 
vi, raaffgiori dovrebbero essere le precauzioni della 
|(>ggy nel favorire la difesa dell’accusato. Noi abbia¬ 
mo altrove sviluppalo questo principio (i). Ma nella 
straordinaria sessione che io propongo, non si verreb¬ 
be a far altro che anlieipare il tempo del giudizio, e 
quest’anticipazione sarebbe necessaria in questa spe¬ 
cie di delitti. Quando sì tratta di punire un uomo col¬ 
ia perdita della vita, bisógna profittare dique’ momen¬ 
ti ne’quali il popolo è ancora penetrato daU’atrocitàr 
del reaio. La legge deve procurare in questi casi , più 
che in ogni altro, che il voto pubblico ratifichi ii de¬ 
creto della giustizia y che le grida del popolo applau¬ 
discano alla proclamazione del giudizio , come a quel¬ 
la della pace e della libertà ; che il patibolo innalzato 

(t) ìSfel capo ix. di fpièsto Libro, 
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«dìa piazza pubblica risvegli T idea della gìusLìzia e 
non quella della pietà; chei ciUadini accorrano al ter¬ 
ribile spettacolo dell’esecuzione, come al triónFodel¬ 
le leggi; che i sospiri e le lagrime di un’imbeeille com¬ 
passione siano sostituiti da quell’allegrezza e da quel¬ 
la luascbia insensibilità ebeinspiranp l’aniore della pa¬ 
ce e r orrore del delitto ; che, in poche parole, la con¬ 
danna si eseguisca in un tempo, nel quale Tonest’uo¬ 
mo , vedendo ancora nel reo il suo inimico, si compiac¬ 
cia della giustìzia delie leggi, invece di condannarne 
il rigore, e lo scellerato disposto a delinquere sia ugual¬ 
mente spaventato e scosso-, e dalla moìtiplicità degl’i- 
niinici che il delitto richiamerebbe contro di luì, e 
dallo spettacolo della pena, e dall’ applauso che l’ac¬ 
compagna. 

Ecco ciò che sì ottiene, quando il tempo non lia an¬ 
cora scancellata l’impressione e l’orrore del delitto. 
Ma se questa impressione s’indebolisce 3 se l’interval¬ 
lo tra il delitto e la pena ha già raffreddate le imiriagi- 
nazioni ed illanguidito quei primo furore, l’esecuzio¬ 
ne della pena diviene allora o inutile, o perniciosa. 
In vano si cercherà di richiamare l’idea di un atten¬ 
tato che un araldo non può con un freddo proclama 
risvegliare , quando è stata dissipata dal tempo. Il po¬ 
polo insensibile al delitto, del quale ha perduta la ri¬ 
membranza , non si commoverà'che in favore del de¬ 
linquente. L’ apparato lugubre della giustizia non gli 
rnostrerà più il reo, ma il disgraziato; la pietà parle¬ 
rà per lui; la compassione prenderà ne’cuori quel luo¬ 
go che prima era stato occupato dall’odio e dallo sde¬ 
gno; e la giustizia, discreditata dalla lentezza de’suoi 
passi, rester.à scia in mezzo agli spettatori muti, che 
malediranno in segreto la sua severità, e desidereran¬ 
no di strapparle la vittima che s’immola al suo rigore. 

A queste •ragioni, appoggiate sull’interesse pubbli-’ 
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CO s6 nc aggiii^né un’altra fondata sull interesse 
istesso di colui che dev’esser giudicato. 0 .colpevole, 
0 innocente cK’egli sia , l’acceleramento del giudizio: 
non la'che dimuiulre in lui gli spasiim deii’ìncer^ 
tezza. S’è innocénle ogni giorno di dilazione è per lin 
e per la ?ua famiglia un giorno di piu di^ toriiiento 
di an^-oscia, di avvilimento e di rossore; è per li suoi 
caUmtiiatori, e per li suoi nemici un giorno di più cU 
trionfo ; è ptd suo onore un giorno di meno di godi- 
wpnto Se è colpevole , il momento, nel quale gU si 
manifesta il terribile decreto,, fc sovente U momento, 
nel quale comincia in lui la tranqmUiLa. Convnito del- 
h -dustizia della sua condanna , egli comincia allora 
à .Gustare , nella sua soliLudiùe e neil avvicinamenlo 
stesso del supplizio, quella specie di riposo eiie. il de- 
lUto pu6 lasciargli. La vera filosofia, vale a dire la 
dolce la consolante religione , viene allora m suo soc¬ 
corso' e riempie il suo cuore delle consolanti idee di 
■ma vita lutura. A fronte della giustizia degli uomini 
ri<rorosa ed implacabile, essa glf Fesenta la niisen- 
cG^dia di un Essere onnipotente, facile a perdonare, 
sempre yironto ad aprire le sue braccia a’rimorsi, e 
disposto Jfd unire il perdono di una lunga sequela di 
delitti c il premio di una interminàbile 1 elicita ,^aQ uu 
solo' momento di rassegnazione. La sua immagmazio- 
né animata da'queste speranze glugne fino a fargli ve¬ 
dere nel termine della sua vita il principio della sua 
felicità, ed a mostrargli nel supplicio,., a^l quale la leg¬ 
ge lo condanna, la' più moderata espiazione delle sue 
colpe. Tutte queste idee non si presentano alla sua mi- 
ma^nazione, se non dopoché la giustizia ha già pro¬ 
ferito il decreto della sua morte (i). Il tempo anteibo- 

(ri però st corivertono nel più duro (le* tormenti, se st 
'tarda Tn^>^to F eseenzione. Queste tkóraH scosse s i^de]u>rrscO‘^ 

nò a luisiu'a che si projnnga il tempo i e gli orreyi della morte 
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re è utoité volte assai più tormentoso. Il prolungarlo 
inutilmente è dunque sempre un danno che sì reca al¬ 
la società , e molte voHe una pena che si fainuiìlTnen- 
te soffrire all’infelice che deve istruirla col suo esem* 
pio. Questi sono i motivi, pe’quali io propongo le stra. 
ordinarie sessioni, nelle quali non sarebbe neppure 
necessario, che tuUM 48 gìadici del fatto si portasse¬ 

ro nella capitale della provincia j giacche jl^ preside 
potrebbe anticipatamente consegnare al reo l’albo de’ 
giudici, e col suo consenso nominare 112 ^che dovreb¬ 
bero intervenire per quel particolare giudizio ( 1 ). Con 

questo metodo l’esecuzione della pena sarebbe sempre 
prossima al delìtto.^ 

ARTICOLO XV. 

Magistratura per ogni comunità^ 

T n ogni comunità vi dovrebbe essere un magistra¬ 

to incaricato di conservarvi la pace ed il buon ordine* 

subentrano allora nel luogo di queste consolanti idee. Noi Tesa- 
mineremo da qui a poco, 

(i) Io ho qui corretto un difetto della legislazione inglese su 

questo articolo* Vi sono de^casi j ne^qtiali lo sheriff nòmina ciò 
che clnaTuasì imo speciale gturato ^ cioè un albo dì 48 
perla deGisionedi quella particolare accusa* Or questa circostan¬ 
za può divenir funesta in aicuni casij come h divenuta più volte 
in Inghilterra. In quelle cause particolarmente^ nelle quali h in¬ 
teressato il governo j lo sherifFpuò formare uii albo di persone 
tutte addette alla corte j ed in questo casoy con tutte le ripulse 
permesse .di^ll^l^gg^ii^oj^l^scerebberaccnsato dì esser giudicato 

da giudici prevenuti^. Or questo non può avvenire j quando 3 se^ 
condo il nostro .piano > ì’ alho die il preside ha pubbli^catq nel 
principio istesso della sua carica ^ è quello > dal quale si debb(^ 
no3 anche rtegH straordinarj giiidizjj estrarre i giudici che deci¬ 
der debbono del fattoi. Un nuovo aièo non si deve formare per 
im particolare giudizio, che nei solo caso die da noi si è esposto 
neirarticolo ix.j cioè, cjitando, ì’accusato può sopra'motivi ìcr 

gali dichiarar sospetto il preside cheFha formato. 
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Vi sono alcuni leggieri delitti che non meritano l’or^ 
dinario corso dì un giudizio, ma che non conviene per 
questo lasciare impuniti. XJna* sommar in procedura 
basta in questi per giudicarli, e la speditezza^dique¬ 
sti giudizj è necessaria alia conservazione dell ordine 
pubblico, e ad evitare maggiori inconvenienti- Le ro¬ 
mane leggi j e quelle di altri popoli liberi garantisco¬ 
no qufSta.verità Le ingiurie di parole, per esem¬ 

pio, tra persone della medesima condizione; alcune 
Igo-gierissime offese o danni recati che la legge non pu¬ 
nisce, che 0 con una tenuissima pena pecvmiaria , o 
con una detenzione nelle carceri dì pochi giorni ; u 
poco rispetto e la poca ubbidienza pr^tata agli ordir 
ni di qualche magistrato ; ed altri deHtti di questa na¬ 
tura che chiamar si possono trasgressioni piuLlosto che 
delitti, e de’quali poi parleremo nel decórso di (que¬ 
sto libro, dovrebbero essere sommariamente giudica¬ 

ti e puniti a tenore delle leggi da questo magistrato 
che gli abitanti ìstessi della comunità dovrebbero sc^ 
gliere in ogni anno coll’approvazione del preside del¬ 

la provincia nella quale è compresa , ed al quale |s 
parli potrebbero appellarsi dalla decisione. I requisi¬ 
ti che dovrebbe avere colui che aspirasse a questa maT 
o-islratura, dovrebbero essere una probità conosciuta, 

una rendita stabilita dalle leggi, ed una onorevole con¬ 

dizione. .... V J" 
La sua giurisdizione non dovrebbe permettergli cii 

fare arrestare e condurre nelle carceri persona alcu¬ 
na , fuorché quando si trattasse d’impedire un grave 

<i) 'Veggansì le segtienti leggi. L, ìeina 6. D. de accnstit. L. 
iiniuf D. de (jutast, L, me t/iucf/Huwig. de plano D. dà off. 
procons. Riguardo agl’inglesi leggasi BlacliStone Codice Crimi-’ 
naie d’Inghitterra cap, 20. dove piarla della procedura soìnrna- 
ria'3 e per quei che si fa in Ginevra, leggasi i*opera che Iva per 
titolo! Blemeìiti della ^rocéfiiira c'ciminale di Francia , di Set- 
vaia e di Ginevra, caj?. 11. 
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iìelitto j di punire ìa disubbidienza a’ suói replicati or~ 
dini; o di punire uno di que’leggieri del.iLti, a’quali 
la legge assegna la pena di pochi giorni di carcere, e 
la cognizione de’ quali sarebbe alia sua niagistrauvra 
aSldata ; o quando lìnalTnente si trattasse di lare arre¬ 

stare provvisionalmente il reo dì qualche grave delit* 
to, quando fosse notorio, e teiner si potesse dellasiA'- 

fuga. Ih questo ultimo caso egli dovrebbe subito par¬ 
tecipare ai preside le sue disposizioni, ecr>speLtare i 

suoi oracoli. Questo niagistraiq, come si-è detto, do¬ 
vrebbe essere il'conservatore della pace* La sua prjn- 
cipal cura dovrèbbe dunque essere di accordare le ]3ar- 

ti tra loro, di fappacificaitlè sempre che si potesse, e 
di non venire al giudizio, se non.qua'iTcb' tutt’i mez¬ 
zi di riconciiiazlowe si sarebbéro ado,prati Egli dovreb¬ 
be anche ,es3ere >. come si è detto , il, conservatore dèi 

buon ordine nella sua comunità. Dovrebbe dunque ès¬ 
sere anche sua cura, di dare tutte quelle disposiztonii 

eeòno,miche che potrebbero evitare e prevetlìrè qualun¬ 

que disordine., FinaÌTuente,-come ispettore della sua 

comunità, egli dovrebbe anche partecipare ài preside 
tutt’ ì delitti che si coipmettessero iiella suà comunità;, 

senza però essere neli’obbllgo d’indicarne gli autori, 

alfmchò il preside dar potesse gli ordini opportuni al 
inagistrato accusatore, quando alcun privalo eitladino 

non si. presentasse in giudizio coinè accusatore. EgK 
dovrebbe anche cQStare, per servirmi dell’espressio¬ 

ne de’criminalisti, il corpo dsl delitto in tutti que’ 

casi che richiedono questo esame (i). 
Queste combinate cure riehiederebbérò , che questà 

inagisLratura fòsse sempre e.sercitata da persone degne 
della pubblìea' confidenza. Or la elezione fatta dal po- 

(t> Questi Sono i de Ut ti cìve ì fói’értsi eìiiamano / ac!i pfrK»-- 
Ved. npl sv. il canon s tilt imo.- 

Tomo UL f 
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polo favorirebbe questa opinione. La sua durata , ri¬ 
stretta ad un anno, impegnerebbe colui che ne fosse 

ornato, tid esercitarla con zelo e con onore, per la .spe¬ 
ranza (li essei'vi richiamato. L’approvazione del pre¬ 

side sarebbe necessaria, per escludere colui che nel 
registro de’pubblici giudizj si trovasse condannato o 

'*Aib judice per qualche delitto , o che nell’esame (che 
dovrebbe sempre ])recedere all’ approvazione ) su quel- 
la'parte della criminale giurisprudenza che riguardas¬ 
se il suo ministero, non si fosse ritrovato idoneo. L ap¬ 
pellazione da’suoi decreti all’ist,esso preside sarebbe 
un rimedio contro i rapporti di parentela o cl amici¬ 
zia , che in alcuni casi potrebbero rendere sospetti i 
suoi giudizj. Finalmente i requisiti di una rendita an¬ 

nuale non inferiore a quella stabilita dalla legge, e 
dì un’onorevole condizione, sarebbero necessari per 
rendere più dilTiclle la prevaricazione in questo giudi- 

ce, più luminosa la sua carica, e più confidente il po¬ 

polo ne’ suoi decreti. 
Io mi astengo d’immergermi in un detagbo piu 

miiuito riguardo a quest’oggetto, per non annoiare co¬ 
lui che legge, al quale convien sempre lasciare qual¬ 
che rosa da pensare. Vi aggiungo soltanto, che nelle 
capitali e nelle grandi città , dove questa magistratu¬ 
ra non si potrebbe esercitare da un solo, converrebbe 

che queste fossero divise in varj quartieri, d numero 
de’quali dovrebbe esser proporzionato alla loro rispet¬ 
tiva popolazione, e lajciare a ciaschedun quartiere la 
scelta del suo magistrato, che come quello di ogni al¬ 
tra comuniu^ dovrebbe esercitare le istesse runzioni col¬ 
la stessa dipendenza dal preside della prcyrncia, dove 

sarebbe compresa la città, e colle istesse leggh 
^he il lettore richiami ora la sua riflessionè’Su que¬ 

sto piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni, e 

ne giudichi, Che io paragoni co’ principi poc’anzi svi- 
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lupfiati, è vegga cotiìéj senza T alienazione di parte 

alcuna del póiere, tìe sarebbe ammirabilmente rlpar, 
tito r esercizio. ^ 

La facoltà legislativa verrebbe non.gcflo a lasciare 
a’magistrati la facoltà giudiziaria, ma <^uésta stessa 
facoltà non sarebbe interamente tra le mani dé’ma- 
gistrati. Colui che ha il deposito della forza pubbli¬ 
ca e i’amminis trazione della sovranità, non spio non pc- 
trebbe farne uso contro un individuo della società sen¬ 
za il consenso di coloro che hanno il deposito delle 
leggi e r esercizio della facoltà esecutiva j ma costoro 
istessi, ritenuti da un freno ugualmente forte, non 
potrebbero far parlare la legge senza il consenso di aL 
tri uomini che non appartenessero al loro corpo, e non 
fossero ornati deiristessa dignità. Colui che ha fatta 
la legge non potrebbe applicarla al fatto ; e coloro che 
dovrebbero applicarla aì fatto, non potrebbero deci¬ 
dere dell’esistenza del fatto. Quest’ultima cura, sen¬ 
za delia quale il potere legislativo ed il potere esecu¬ 
tivo rimarrebbero nell’inazione, non verrebbe affida¬ 
ta ad uomini che foiym asserì un'assemblea permanen¬ 
te, nella quale aver potessero il tempo da conoscere 
m qual maniera essi potessero far servire il loro pote¬ 
re al loro interesse. Scelti di continuo dal popolo, es¬ 
si vi ritornerebbero di contìnuo. Investiti di un pre¬ 
cario ministero, essi non potrebbero neppur prevede¬ 
re le occasioni, nelle quali venissero invìtatr ad eser- 
ettarlo. Il loro considerabile numero, la brieve loro 
durata, e la moltìplicità delle ripulse accordate dalla 
legge al reo, produrrebbero questo prezioso effetto. Le 
^ose sarebbero combinate ih pia pierà, che il potere 
giudiziario , questo potere di sua natura cosi formida¬ 
bile , che dispone , senza poter incontrare resistenza 
alcuna, della vita, dell’onore e delle sostanze de’citr 
tfldhìi ; questo potere che malgrado tutte le precam 
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zioni che si possano prendere j>er reslrìngerlo, clevg 
nullacUineno rimanere, in un certo modo, arbitrario> 

questo potere, io dico, esisterebbe nella società ; rice¬ 
verebbe la maggior possìbile restrizione ; corrispon¬ 
derebbe interamente all’oggetto della sua destinazió¬ 

ne, e non sarebbe nelle mani di alcuno. Non vi sareb¬ 
be un uomo nella società, che un cittadino vedendolo 

potesse dire: questi può decìdere della mia vitao del¬ 

la mia morte. 
Ecco la felice combinazione che si otterrebbe dal 

nuovo piano di ripartizione delle gì li clìzia rie funzioni, 
che io propongo. L’armonìa che ha questo co prin¬ 
cipi antecedentemente sviluppati, mi.dispensa dal far¬ 

ne l’apologià. £ seguenti capi, ne’qitalì si sviJupp>e- 
ranno le ultime due parti della procedura,e si espor¬ 
rà finabnente l’ordine e le solennità di questi giudizjj 

e, più d’ogni altro, la seconda parte di questo libro, 
dove si manifesteranno le nostre idee sul codice pena¬ 

le, distruggeranno quelle difficoltà che rionera que¬ 

sto il luogo di prevenire. 
Contentiamoci della chiarezza colla quale si è cer¬ 

cato di esporne le diverse parti e &i dar termine a que¬ 
sta Interessante teoria , col far voti, affinchè un piano, 
così semplice e così favorevole alla civile libertà, sia 
sostituito al più mostruoso, al più complicato, a quel-< 
lo, nel quale l’innocenza è più.esposta, eTimpunita 
più favorita. Se vi è mai un tempo, nel quale questa 
speranza possa esser ben fondata e questi voti esaudi¬ 
ti, è sicuramente quello , nel quale noi viviamo. Una 
trloriosa emulazione di distinguersi colle utili novità, 
si è manifestata su’tròni. L’opinione che regna su’re,, 
e la filosofia che oggi regola l’opinione, han già pro¬ 

messa r immorlalità al monarca che distinguerà Ì1 

suo regno con una riforma in questa parte della legls-- 
lazlone, che più da vicino interessa la-civile tranquli- 
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lità. Felice quel popolo, ove questa correzione avrà ef¬ 
fetto; ma più felice quei re che sarà il primo a dar¬ 
ne 1’ esempio 1 li circo è apertola ghirlanda e prepai 
rata; ma gli atleti che si presenLeraniio su queUà 
ai'ena, non debbono ìgnorarè che i fiori della corona 
delia gloria si appassiscono, allorché passano sopra un 
secondo capo. 

CAPO XX, 

QUINTA ^ARXP DELLA GfilMINALE PROCEDUnA. 

La Difesa^ 

Io dovrei immergermi in un immenso detafflio, 
se indicar volessi tutPi mezai di difesa che, secondo il 
nostro piano, offrir si potrebbero airaccuLto per so¬ 
stenere'la Sua innocenza. Siccome questi nascono dal¬ 
lo spirito istessp della legislazione criminale, è chia- 
10, che inutile ed estranea al mio argomento sarebbe 
una simile ricerca. Io non scrivo per’gll avvocati, ma 
pe’ legislatori ; ed il legislatore non deve far lesrgi per 
indicare con quali argomenti P accusalo possa ""giusti- 
licarsi. Determinando il valore delle |ìruove ]e<J^fiIÌ, e 
Perdine e le solennità de’giudizj, egli sommuiìstra 
nei tempo ìstesso alP accusato: i motivi, da’qualì dedur¬ 
re la sua difesa. Quello che si appartiene al legislato¬ 
re è di stabilire non .gli argomenti, ma il modo del¬ 
la difesa. Or su quest^ articolo vi sono alcuni interes¬ 
santi oggetti da osservare. Bisogna, prima di ogni altro, 
esaininare se l’arte oratoria debba aver luogo nel foro, 
Lonsultiamo la ragione è vediamo ciò eh’essapì dice^ 

Ai giudice non porta nel tribunale delia giustizia 
un anima libera: egli non è chePorgano della legge. 
&e questa e inllessibile, il giudice dev'és’serlo ugual- 
rnente; se questa non conosce nè Pamore, nè Podio, 

■ne U timore, ne la pietà, il giudice deve, come ess^a 
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Ignorare queste passioni. Applicare il fatto alla leg¬ 
ete, è ]’ unico oggetto del suo ministero ; egli non può 
tunque conimuoversì in favore dì una delle parti sen< 

aa tradirlo. Se egli ha un cuore sensibile, un’anima 
faplfe ad appassionarsi, questa,è un’ Inlniica della giu¬ 
stizia, ch’egli deve fare i maggiori sforzi per lasciare 

fuori delle porte del santuario delle' leggi. L* inipar- 
zialità del suo giudizio richiede una fermezza di ani¬ 
mo ed una insensibilità di cuore, che sarebbe viziosa 
in qualunque altra occasione. Or l’oggetto deli arte 
oratoria del foro ( secondo' l’idea comune che si attac¬ 
ca a quest’espressione ) è per l’appunto di distrugge¬ 
re queste due qualità che deve avere un giudice, nel 
mentre ch’esercita le sue terrìbili funzioni. Esagera- 
re ratrocità del delitto, se si accusaj esagerare! nio- 
tivl del delitto se si difendei indagare le vane passio¬ 
ni de’^'Lulici, per richiamarle sul soggetto che si pren¬ 
de di^inira i eccitare, secondo che il bisogno lo richie¬ 

de , l’’u’o j compassione, il furore, o la pietà ; sosti¬ 
tuire alla freddezza della ragione l’entusiasmo dell’im- 
niaginazione i parlare al cuore, quando non può sedur¬ 

si r intelletto i commuovere il giudice, quando non è 
possibile persuaderlo ; ecco ciò che comunemente sì 

chiama arte oratoria del foro; arte perniciQsa, arte 
distruttrice della giustizia , arte ch’esppne l’innocen- 

jja e favorisce r impunità. 
Richiamando alla nostra memoria le leggi di que* 

popoli, presso i quali la severità della giustizia noli 
lasciava quel funesto arbitrio a’giudici , che tra noi si 

chiama coll’ illusorio nome di equità ^ noi troveremo 
l’arte o'eatpria proscritta dal foro. Presso gli Eglzj 

l’accusatore non poteva accusare, e il reo non poteva 

difendersi, che per iscrìtto (i). Égli doveva affidare 

(!) Diocloro Ul>, r. 
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a questo iiiuto interpelre de’suoi sentimetiti la difesa 

dèlia suà causa. 1 legislatori di questo popolo tetnetté’ 
rocche i gesti, il tuono, leUgrihie,e quelf enfasi pa¬ 
tetica che àccòmpagha la viva voce di un uomo che 
àniruato da una fòrte passione, vede in coloro che lo 

ascoltano gli arbitri della sua sqrtej teme Iterò, io di¬ 
co , che queste seduzioni diminuir potessero la fermez. 

za del giudice, pòlèssèro rlsvegìiare la sua Sensibilità, 
richiamare là stia compassione , ed indebolire 11 sovra¬ 

no impépcfdella legge. Nella China, dove, malgrado 
gli apparenti viz] della sua còstitózione,. le leggi e 
non gli Uomini , son que’che còmandano^ si trova l’i- 
ste§stì uso introdotto fm da un irnmemorahile tempò( i ), 

in Isparta non era proibita la viva voce ; ma il lin¬ 
guaggio doveva esser conciso, e breve il discoèso (a). 
In At ene V Areopago non permetteva nèl principio al-# 

le parti di servirai del ministero degli oratóri (3). La 
legge temeva le seduzioni dell’ eioqueiiìsa. Nel progres¬ 

so del tempo permise aìr.aceasàtG di farsi difenderei 

ni a era severamente proibito all* orato re ogni òso r dio, 
ogni digressione, e la' commozione degli anetti (4)* So¬ 

crate citalo innanzi a quésta augusta assemblea, s’in¬ 
terdisse tutti gli arti fi zj dì un’ eloquenza patetica. Un 

oratore che avesse parlato al cuore, e che avesse cer¬ 

cato dì muover le passióni, ne sarebbe stato caceiafo 

come un vile prevaricatore. Un araldo gli ricordò va 

la legge, prima che cominciasse a parlare, e gl ’ ini- 

(i> Alte. Rielatt de.t Fndeif et de fa Chine p. ^ 
des Holiatid, T. t. p. S5t e 332. 

. {2) wbbon. Jìitjrìt. ds^cript. Reip, LetCé in The-sattr, Cr<evii 

(3) iSést, Etiipir. adii, Hh&t. Uh. r i, 
(4) ’rrfeoifxia^iS-^cti ^ o.iKTt^ta’Sxi^ UH^’È^ieruv^tt- 

lypìiiM I^cq.fìe prcti'fdatar y ne^a-e ajfcctiis movento , «f" 

</n»f,x\ra rem ’dicimtciy Poli»» lih> cap. lOr Àrist> Rhctf 
Uh, r, c. I* initi 
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poneva slieniiio, subito che usciva dallo stato deìla que¬ 
stione (i).Jo non so, perchè sì debba punire ii'difensore 
di un reo che cerca'di corrompere iin giudice col da-r 
naro, e gli si debba poi pennelLere di sedurlo co’trat¬ 

ti d’un’elocpicnza |iatelica. I inei5?!Ì sono diversi, ma 
rell'eUo è l’ istesso. La legge dovi’ebbe vedere nell’ti¬ 
no e nell’altro caso iin ribelle che cerca di distrug¬ 
gere il suo impero. Questa verità cono.sciutà nell’Egit¬ 
to, nella China, in ìsparia ed in Atene; questa veri¬ 
tà iorteinente inculcai a dal divino Piatone Iti tras¬ 
curata da’ legislatori di Ilonia. L’introduzione de’ po- 
polan giudizj dette origine a quel funesto abuso del¬ 
l’eloquenza, diesi faceva dagli oratori, tanto allor- 
cliè tlifendevano, (jnaiHo allorché accusavano. Ne’grnn 
CQinizj il popolo era nei tempo i.stesso legislatore e 
giudice. Ógni senlenìra era una legge, ogni decreto 
era un atto di .sovranità. L’oratore dunque che parla¬ 
va , non aveva il giudice avanti gli occhi, ma aveva il 
sovrano die poteva rìvocare la legge, diè poteva so¬ 
spenderne rosservanza. Egli ne implorava il favore, 
(piando la giiisliiiia non sosteneva la causa del suo clien¬ 

te. Sarebbe stata un’ingiustizia il proibirgli qualun¬ 
que mezzo che potesse richiamare o la pietà , òl’affe- 
iiione di un giudice che senza coirtrneLtere alcun de¬ 
litto e senza abusare de’suoi dritti, 'poteva assolvere 
un reo ancorché uiiìrtifestamenle convinto. 

Le Ieri te’riportate nelle guerre, iservizj recati al¬ 
fa patria, le lagrime de’figli e de'parenti, le umili 

(i) Arist. ioc, ùit, Qfiinctii-. ìnst^ Uh. vi. ca^p* r. 
Qiìi jiidicaluri ^ drc’egli ^ nuUo modo Htigantas 

càussa 5 aiit sihi fwo 
,} «nu inrpi ter supplicare ^ aut i:onutds€rwUorik 
hriter lì^^ i siid ijii<}dju.<itnm pnLaiit mansuete et docen- 

audmiit* Q^md ah kis aher-rat y ad raìu a magistvatu 
i/i;c'iivóirv de jy.ùUog^ xii. 
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|)regii3ere dell’accusato, c|L(alche improvviso acciden¬ 

te richiamarono in iaUi più dì una volta ola gratltu- 
dfne, G la pietà, o la superstizione del popolo, è pro¬ 
dussero r assoluzione eli molti rei convinti. Noi sappia- 

nio che IVIaniio Acculilo dovette alla prima la sua sal¬ 
vezza (0 , Servio Galba alla seconda (2) , e A. Clau¬ 

dio alia terza (5)* Valerio Massinjo (4) ci ha lasciata 
una copiosa enumerazione di casi a cjuesti simili, i 

quali, nel tempo stesso che ci mostrano l’esercizio che 
il popolo faceva de’suoi sovrani dritti ne’giudizj, giu¬ 

stificano i mezzi che dagli oratori si adopravano per 
placarlo e commi^overlo- Ma questa ragione non pote¬ 
va più reggere allorché, non al popolo, ma^a’pretori 

ed a’loro tribunali, si rimetteva Taffare. Istituite le 
perpetue ed ordinaì^e questioni^ la legge doveva fre¬ 
nare quest’oratoria libertà. Bisognava riflettere che il 
tribunale del pretore non era, come il popolo, legis¬ 

latore e giudice nel tempo istessoj che questo tribu¬ 

nale non pote;j^a discostarsì dalla legge, senza abusare 
della sua autorità} che non poteva assolvere, quando 

bisognava condannare; nò diminuire la pena, quan- 

(0 Cicerone lofla P espediente, che rUrOvè V oratore Marco 
Antonio avo dcjl Trininviro per li]>erare dalla tneriULapena Maa- 
lio Atjinlio |;ià eonviiUo di conciisfiione. Egli lacerò tutto ad un 
tratto la sua tunica ^ e mostrò al popolo le ferite die ricopriva¬ 
no il ilio fimo. Ciò, in Brut. c. 62, 0 liò, v, c. i, 

(2) Oii/fi u iji&Qne ^Bri^uìiù, plehis Sev. C^ilBa prò fiQstris 

incrcparetiir. ., ^ prò sa ]atn nihil recnscìis y par^ 
iynlos li^eros -suosy et Gaiii sanguine sièi conjunctnìn fUitimyJhns^ 
pii fìuaenda r e e(lipit y eo^ptù. fuc io in itiga tu concione y qu i omniii m, 

periturns erat ^ peìie milhpn Lì iste sttffragitim haàaiu 
Valer* Ma3;iin, Hèt, ^ 111. c* 

(3) La pioggia so[ìravven[iu j nel tempo die i* as&eiiiblea dei 
pepo o SI era convocata per giivjicavlo j lece disciorre Ja concio- 
ney e viiolvere j clie pifi non si convocasse a quest* oggetto, per 
non oppoi\^ ai volere degli Dei^ 'come sì può dedurre da Cicero 
iiò i * de Duun^t. e 11. da Natura Dcorum. 

(4) Ilo. VI il, 
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dò ìa legge i’aveva fissata, I lodatóri^ i deprecatori .tlè 
lagrime e i sospiri delle mógli, de’ figli e de’ parenti, 
e tutte quelle iiilidie ohe si tramavano contro la giu¬ 

stizia de’giudici, dovevano allora esser proscritte come 
ogni altra spèóie di oratoria seduzione (i) . Ma que¬ 
st’oggetto sfuggi dagli occhi de’legislatori di Roma. 

L’uso prevalse alla ragione, e si tenne l’istessó meto¬ 
do innanzi al pretore eh'’era il depositario della legge , 
che si era tenuto innanzi al popolo che n’ era l’autore. 

L’esempio di Roma non deve dunque addursi in fa¬ 
vóre della tolleranza di un disordine che regna oggi 
In quasi tutta l’Luropa. Io non ho rapportati questi 

fatti, se non per mostrare, che ne’paesi, dove la li¬ 
bertà civne del cittadino è stata piu rispettata, le se¬ 
duzioni dell eloquenza sono state'j>roscritte da’tribu¬ 
nali, é che, se sono state tollerate in Roma, quest’è 
derivato da tuli altro principio , fuorché da una mag¬ 
gior diligenza nel favorire la difesa dell’accusato- 

Per determinare dunque con maggior precisione le 
idee, io dico che il legislatore dovrebbe corteedere al 
reo lutt i mezzi possibili di di lesa, ma ni uno di sedu¬ 
zione; che dovrebbe permettergli di farsi assistere da', 
«no 0 più avvocali in tutti i passi della'procedura ; di 

servirsi del loro minislero, co.si nelle rifiute de’ giudi¬ 

ci del fatto, come in quelle de’testimoni prodotti dal- 
raccusatore; di fargli parlare per lui tanto nell’espo- 
sizìone^del fatto, quanto in quella del dritto; di, la¬ 

sciargli in qualunque caso uno spazio almeno di dieci 

(i) Veggasi Sigonio cU Jndlciis Uh., ir, cap, £9- dt hiindatio^ 
Poileto HUtùna Fori Laudatores 

et Deprecatores , eleggasi più Si ogn! altro tjfKl Uiogo di Ascq^ 
rato m Orat. prò Scdnro , che comincia r Lamla<f^rtmt Scaiirnm 
cùnsjilares no>dem àtc,. si potrà vedere trna dipinnìra esatta^ 
delP eccesso, al cpiiile era giunto m Rema quest^ ablrso je 

anche ciò cheì isteaso ci dice sa ques^oggetto nella Goraeliimaff 
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giorni per prepar^r^i alla difesa (i), e concedergli irnà 
maggior dilazione, quando le circo'stange del fallo fosr 
serp tali che npu PóLésse il reo giuslifìcarsi sènza 
maggiore spazio di lempo. Il preside dovrehhè in cjng. 
stp ca0 trasport3rp il giudizio'ad un’allra sessione 
(?). pii ìli no di questi soccorsi dp.vrebbe'esser negato 4 
rep; ma quell’abuso'dì eloquenza , quelle seducenti | 
patetiche descrizioni, quelle apostrofi alla moglie e4 
a’ figli del reo, che ?! fan piangere^per inviare i giu* 
dici a tradire, piangendo, la giustìzia', queiresageralf 
narrazioni dé’ benefici che il reo ha fatti, q è neUo sta» 
tg di fare alla gocì^U ; ih una parola, Uitto ciò che 
tende a muovere la pietà e non la giustizia de’ giiidii- 
ci, dovrebbe essere severamente interdetto ed al di'* 
fensore ed al reo. Colui che presiède al giudizio, do¬ 
vrebbe invigilare sulla rigorosa osservanza di questo 
legge, e dovrebbe all’esempio degli Areopagiti,, im¬ 
porre silenzio e punire colui che ardisse di violarla, 

rìii; i Romani avevano due diverse specie di orazig- 

(1) Qaesto'dovreìjlbc aver luogo iiel-c£|So ohe Vaccusa 5Ì prO-^ 
<ìiicesse Tie[ tetopo iste^so Jeila sessione ^ o si dovesse disctuere 
in una sessione straordlnariì^i peFcIiè in qualTTì?tfoe altro caso vi 
sarebbe sempre questo intervalip tra T scansa ecì il giudizio j giac¬ 
ché j secondo iì prQpóslo piapo, vi sarebbe sempre un intervalli^ 
di tré mesi tra una sessione e T altra j ciocchi farebbe ^ che Fac*^ 
cnsa non potrebbe mai esser meno di dieci giorni anteriore al 

giudizi Oc. 
(2) Niente di più facile avvenire j che la difesa di un reo di¬ 

penda dalla testimonianza d* un assente. Ir questo caso il reo a 
spes^ sue lo farebbe presentare in giiidizio > o il preside Io fareb¬ 
be interrogare dal giudice dì quel paescj ove egli si ritrova* Que¬ 
st* òper azione ha bisogno di'tempo,'Vr sono anche altre cause, 

per le quali h riecessdirloq^osporre il giudizio, lo non le rapporto, 
ma mi contento di rimettere il lettore alle seguenti leggi romane, 
dove son tutte comprese, L, i. ei 2, iU dilutionìh, h. 
tiim 60. D. de re judicatà^L. 36. et L. 45- de jnd. L. ^3, (J* 
ulU jDs eac <jiiih^caxis^ ìnaj^ Veggasi anche ciò che dici Cicerone 
in Verrem Uh, 1. c. g. e£ ihi Ascorin 
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ni, la contìnua e Viaterrotta- Quella era seguita, e 
Questa era uiescplàta dalle iuterrogazioni de’ testinio- 
nj, dalla inanifesLazione de’docunienti, ed era inter¬ 

rotta dalle aitercazioni delle parti (i)- Or lasciando 
a JFlomaiii la prilla, npì dovrerruno adottare la secon¬ 

da. IV'oii vi e miglior »mezzo, per discovrire la verità, 
tjaaiiLo questo, t»? ad un argomento di [ina delie par¬ 
ti i altra rispondesse,' senza aspettare che quella , in¬ 
filzando molti debolissimi e qualche volta lalsi argo¬ 
menti, lacesse coll’ unione dì questi un’ ìjiusione che 
ottenuta non avrebbe quando .a ciascheduno di essi si 
fosse risposto, allora tutto l’incantesimo dell* eloquen* 
za si perderebbe, e la verità comparirebbe in tuttala 
sua semplicità, in Lutto il suo splendore. 

Ma quali dovrebbero essere ì difensori? La scelta 
di questi dovrebbe esser lìbera, e la legge non potreb¬ 
be Irenare questa libertà senza un’ingiustizia. Essa 
non dovrebbe Jàr altro che offrire un difensore al reo, 
quando o per la sua povertà, o per altri motivi tro¬ 

var non potrebbe un avvocato della sua causa. L’isti¬ 
tuzione di un magistrato difensore sareblie dunque 

necessaria. Ogni provincia dovrebbe averne uno o più, 

proporzionatamente alla sua popolazione. La cura dì 

!l'*non dovrebbe esser quella soltanto 
* loro povertà non pe¬ 
re ero essere da altri dilesì, ma anche di assistere 

a tutt 1 capitali giudizj, ancorché il reo richiesto non 
avesse il suo ministero. 

• sempre disposta a dare maggiorz soccor¬ 
si all accusato de’ più gravi delitti, dovrebbe in que- 

s I giudiz] dare un rimedio dì più contro l’ignoranza 
0 a ina a ede del privato difensore, cheli reo avreb- 

e potuto scegliere. La perdona incaricala di una co'i. 

V-Ì Polleti//mo.r. Fvri lì^m. Uè. iv. , 2, c i3. 
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tl nobile funzione , doi^rébbe essere rispèttàbìlè quan- 
Ip la sua carica. Questa dovrèbbe esser perpetua , e 
dovrebbe condurre ai primi mJiSiegbi della giudicatu¬ 

ra. Neir esercizio del suo ministero quésto magistra¬ 
to dovrebbe esser soggetto. alle stesse leggi di ogni 
privalo difensore. Una profonda cognizione delle leg¬ 

gi ed Una conosciuta probità dovrebbero essere suoi 
requisiti j una facilità di ordinare le proprie idèe e dì 
coniunìcarle agli altri, dovrebbe essere il suo talen*- 

to ; ed una sensibilità dì cuore unita alla tolleranza 
della fatica , dovrebbero indicare il suo carattere mo¬ 

rale. A 
CAPO XXL 

SESTA i»ARTE DEÌ-LA CKIMÌNALE PROGEDURA- 

La Sentenzd, 

Io debbo qui richiamare la riflessione di colui che 

legge sulle idee antecedentemente sviluppate. 
Da quel che si è osservato finora si vede, che secon¬ 

do il nostro piano quattro diversi giudizj dovrebbero 

precedere la sentenza. I primi tre dovrebbero esser è 

affidati a’ giudici del fatto , e 1’ ultiiho a giudici del 
dritto. Fra i tre affidati a’ giudici del fatto, sì è det¬ 
to, che il primo dovrèbbe cadére sull esistenza o non 

esistenza della pruova legale (i) j il secondo sulla ve¬ 
rità, falsità, o incertezza dell’ accusa ; il terzo sul gra¬ 
do del delitto. Quello de’giudici^del dritto non do¬ 

vrebbe riguardare che F applicazione dei fatto alla 

legge. 
Terminata adunque la difesa , quando il fatai mo¬ 

mento del giudizio fosse già giunto, quando «no dei 

(j[) V* il cap, XV, can, X2. e la nota die illustra. 



^0' É-AS-diEifÉA’ 

giudici del dritto avesse già riepilogàto éiò chè da ,nn^ 
parte e dall altra éi è detto, allora il preside dovreb¬ 
be prima di ogni altro domandare a’dodici giudici 
scelti per decìdere del fatto , quale sia il loro giudizio 
sull’esistenza o non esistenza della pnioVa legale In 
questo gitjdizio preliminare ì giudici del dritto non 
dovrebbero avere altra iniluenza , se non quella' che 
loro.dà la cognizione delle leggi. Essi dovrebbero mi- 
nutaniente istruire i giudici del fatto delle disposizio¬ 
ni della legge, sulla pruova della quale sì tratta, e 
quindi indicarne loro! 'ipplicazione al caso che sì agi- 

La pruoTj||, ]ier esempio, addotta dall’accusatore 
essendo tesnmoniale. essi dovrebbero esporre loro qua¬ 
li siano per legge i LestljnonJ idonei, dì qual natura 
debbano essere le loro testimonianze, e quanti se ne 
richieggano |)er lorrnare una prnova legale. Essi do¬ 
vrebbero quindi applicare questa regola alla pruova 
addottadall accusatore; far loro vedere, se i testimo¬ 
ni da lui prodotti sleno idonei, se sieno nel numero 
fissato dalla legge, e sè le loro deposizioni sieno quali 
essa le richiede per costituire la pruova testiìnoniale> 

Dis]K>ste così le cose , i dodici giudici del fatto do¬ 
vrebbero deliberare Sull’esistenza o non esistenza dì 
questa pruova. Siccome questa sarebbe una parte del 
giu izio e atto, e siccome la legge non affiderebbe 
thè ad essi questo giudizio, è chiaro ch’essi potreb¬ 
bero discoStarsi dal parere de’giudici del dritto sen¬ 
za abusare del ministero che loro viene affidato. E’ ne- 
«.sano, secontio il Msiro pi,„o. oh’essi siano istruì- 

ma dev'essere nel 
Wo arbitrio d, aderire,» no, al parere di chi .l’i- 
s ruisc^ La differenza che verrebbe a passare tra mie- 
sto primo g.udisio solresislenaa della pruova lesale, 
ed il secondo sul merito dell’accusa, è. che ne/pri 
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pip pR’ipgùist.a .decisl'pne sarebbe punibile, e nel se¬ 
cando non potrebbe esserlo. Io njì spiego', 

li giudìzio deir esistenza o della non esistènza del¬ 
la pruova legale non dipende dalla nioral certezza del 
giudice, ma' da’caratteri della pruova istessa. Il gip, 

* dice può, malgrado l’esistenza di questa pruóya, 
no'n esser persuaso della veriuà dell’accusa, rna non 
può dubitare se esista la pruova legale o Tnon esista, 
(Questa è una questione cìie la legge ha già decisa, 
quando ha detto : se la pruova prodoftó daWaccusato- 
re ha questi requisitiio uoglio che si consideri come 
pruoùd ledale* Nella decisione durique dell’esistenza 
ò della npn esistenza, della pruova legale, ìl giudice 
non può ingannarsi che volòntarianiente. Egli è dun¬ 
que punibile. Ma non può dirsi ì’ ist^sp riguardo al se*- 
condo giudizio. In questo il giudice deve indicare la sua 
morabcertezza. Or io posso senza delitto creder vero 
ciò eh’ è falso e falso ciò ch’e vero (i ). La legge non può 
punire un errore involontario, E se posso ingannarmi 
involontariamente, non posso esser punito se rn’ingan¬ 
no volontariamente. Chi potrebbe sapere, se j indipan- 
do io ciò che credo, indichi ciò che non credo ? Nel se¬ 
condo giudizio dunque il giudice, ancorché tradisca là 
sua coscienza, noq può esser punito; giacché non può 
sapersi che da Dio quando egli la tradisce, e quando 
non fa che manifestarla. 

La legge gli opporrebbe appunto per questo Ì1 fre¬ 
no della pruova legale. Quando egli avesse deciso del- 
j.’esigenza o delia non esistenza di questa pruova, Far- 
bitrio che gli resterebbe sarebbe molto frenato da que- 
sto^primo giudizio , se potrebbe essere impuiiemen- 
te iniquo nel secondo giudizio, non potrebbe esserlo 
Ugualmente nel primo. Sarebbe anche frenato dal ri- 

(!) ’Veggasi ciò die si è detto nel cap. sin, sulla certezza, 
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spetto per r opinione pubblica, quando tutte questi 
disposizioni jjreparalórie al giudìzio fossero pubblichèj 
ed eseguite id cospetto di chiunque volesse concorrervi; 
quando il reo non potesse esser costretto a compari ré 
ed a rispondere, che in, un luogo, il cui accesso fosse 
libero a Lòtti ; quando l’accusatore' allorché accusa, i • 
testiirioni allorché depbngono, il reo allorché si difeìi- 
de , il giudice del dritto allorché istruisce i giudici del 
fatto sulle disposizioni delle leggi relative a quella spe¬ 
cie di accusa e di pruove, avessero innanzi agli ocelli 
il pubblico, che li giudica. Sarebbe finalmente frena¬ 
to dal prezioso m^odo delT unanimità de’ suffragj, che 
renderebbe vana ì’ iniquità , o l'ignoranza , o l’ilKisio- 
ne di undici di questi giiuiici a fronte delle virtù e 
de’i.uml di Un solo, io pregò il lettore dì rileggere 
quei che si e dettò su questo proposito né’cap xi 11. 
è xsv., per poter più l’aci ime ri te comprendere ciò che 
io non posso qui' maggiormente sviluppare senza ri¬ 
petermi- 

Riprendiamo Tordi ne delle nostre idee- Quando il' 
primo giudìzio sull’esistenza della pruova legale fos¬ 
se coir unanime suffragio dé’xi t .giudici già termina¬ 
to , bisognerebbe venire al secondo. II preside dovreb¬ 
be fare lóro una seconda domanda; Cosa ].rensate ^oi 
dell’accusa} Allora i xi i giudici dovrebbero'per la 
seconda volta ritirarsi in un luogo segregato', e resta ■ 
re in quello finché, unarnmeinente non avessero pi'Ofe- 
rito il loro giudizio, Iri' questo giudizio essi dotrebbe- 
ro, come sì è detto (i), combinare la lór moral cer¬ 
tézza Col giudizio che han d'aio sull’esistenza, o non' 
esistenza della pruova legale. Se essi avessero detto nel 
primo giudizio, ch'e non esiste la pruova legale, alló¬ 
ra nel secondò non potrebbero dichiarar vera T aecis- 

(i) Gap. XVI. 
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sa ; 2na tlovrebbero dichiararla o falsa, o mcerfa. Do¬ 
vrebbero dichiararla/(S/ja , allorché la loro moral cer¬ 
tezza gl’induce a credere, che l’accusato Fosse inno¬ 
cente dei delitto che gli vieijie imputato. Dovrebbero 
dichiat;arla incerta^ quando, malgrado il difetto del- 

la pruova legale, essilo credessero effettivamente reo. 
Della maniera istessa , quando nel primo giudizio 

si fosse deciso ìn favore dell’esistenza della pruova le¬ 
gale , allora nel secondo ziou potrebbero dichiarar fal¬ 
sa 1’ accusa, ma dichiarar la dovrebbero o i^era, o Incer-^ 
ta. Vera , quando per loro moral certezza fossero pei'- 
suasi della verità dell’ accusa -, incerta, quando mal¬ 

grado l’esistenza della pruova legale essi la credesse¬ 
ro o lalsa, o equivoca (r). Il terzo giudizio finalraents 
dovrebbe determinare il grado del delitto, quando si 
Ipsse dichiarata vera l’accusa. 

Da questo triplice giudizio-dovrebbe dipendere la 
sorte deir accusato. Subito ohe i xi r giudici manife¬ 
stato avessero al preside il loro giudizio sulla t^erita ^ 
falsità , o incertezza deli’ accusa, e sui grado del de¬ 
litto , j^eslto del litìgio non sarebbe più dubbio. Il giu¬ 

dizio de’giudici del dritto , che indicar dovrebbe la 
sentenza, non potendosi raggirare che nell’ applicaz^- 
ne dei fatto che sì è costalo, alla disposizione espres¬ 

sa della legge, sarebbe circoscritto dal giudizio del 
latto da una parte, e dalla legge dall*altra. Essi non 

potrebbero arbitrare, senza rendersi manifestamente 
colpevoli d’ingiustizia, quando il codice penale fosse 

quale dovrebbe essere, e quale noi additeremo nella 
seconda parte di questo libro. 

. sentenza che sarebbe la conseguenza di questi 
gmuizj, non potrebbe contenere che, o l’assoluzione 

0) Veggasi^ i! citato capo xtv , dove si troveranno i motivi di 
jjtu'sta disposìxinne. 

Tomo fJT & 
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deir accusato 5 o la sospensione del giudizio, ola con¬ 

danna alla pena stabilita dalla legge. Si assolver'ebbe 
r accusato, quando da’ giudiei del latto si fosse dichia¬ 
rata falsa Taccusa ) si sospenderebbe il giudizio, quan¬ 
do si fosse dichiarata incerta-, si condannerebbe il reo 
alla pena stabilita dalla legge a quel tale delitto ed a 
quel tale grado, quando si losse dichiarata vera.Nel 
primo caso l’accusato riacquistar dovrebbe colla sua 
libertà il suo onore, e tutte le prerogative della citta¬ 
dinanza. Egli non potrebbe più esser richiamato in 
giudizio per l’istesso delitto. Egli potrebbe senza un 
nuovo giudizio obbligare l’accusatore alla riparazio¬ 
ne del danno, o intentare contro dì luì il giudizio dì 
calunnia. Noi parleremo da qui a poco pili distinta¬ 
mente di questo ultimo oggetto. Nel secondo caso il 
reo riacquistar dovrebbe la sua libertà personale, ma 
restando Juè Judice, egli non potrebbe partecipare a 

tutte le prerogative della cittadinanza (i ). Egli potreb¬ 
be esser richiamato in giudizio per l’istesso delitto, 
quando l’accusatore produr potesse nuove pruovecon- 

tro^dl luì (a). Egli potrebbe anche richiamare ilgiu- 
dizte, quando potesse produrre nuovi argomenti del- 
l^sua innocenza. Finalmente nell’ultimo caso, quan¬ 
do la sentenza contenesse la condanna alla pena stabi¬ 
lita dalla legge, non vi sarebbe più alcun adito alla 
sua difesa. In un sistema giudiziario, così favorevole 
all’ accusato, non dovrebbe esservi pel reo condanna¬ 
to diritto ad appellazione alcuna. Qual maggiore ap¬ 
pellazione che l’unanime giudizio di xi i giudici, nel- 

(i) Bisognerebbe restitnirgìi Ja sua liberjh personale ^ perche 
non è giosto dare una pena cerca per on delitto inGerto> bisogne^ 
rebbe lasciarlo sospeso dall^e prerogative dèlia eittadinanzaj per- 
cbè un uomo^ ch^è jitdicc per lUi delitto j finche non abbia 
dimostrata la sm innocenia , non merita la pubblica confidenza. 
Questo si praticava anche in Roma. 

Vcggasi il capo xiv* 
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la scelta de’ quali, secondo 11 piano da noi proposto (i ), 
ii reo avrebbe tanta parte? Qual maggiore appellazio¬ 
ne che runiforme parere di dodici probi cittadini? i 
quali, ancorché fossero tutti, o disposti a tradire la 
loro coscienza, o tutti ciecamente prevenuti contro del 
reo j ancorché non vi fòsse tra loro neppure un solo 
che volesse sostenere la causa della verità, o che fosse 
bastantemente illuminato per iscovrirla ; ancorché, io 
dico, tutti questi impossibili morali si avverassero, 
non potrebbero nuìladimeno dichiarar reo l’accusato, 
se contro di lui non esistesse almeno la pruova. legale. 

■ Ma si domanderà: non sono forse essi istessi, che 
decidono dell’esistenza di questa pruova? E' vero, che 
in questa decisione la loro mala fede non potrebbe ri¬ 
manere occulta, come si è provato; è vero, che in 
questo caso il loro giudizio sarebbe evldenternente in¬ 
giusto, ma intanto un innocente non avendo altro ri¬ 
medio non sarebbe forse vi Iti tua del loro delitto ? Ri¬ 
spondo: a questo pericolo, malgrado che rimotissimo, 
la legge non potrebbe forse opporre qualche rimedio? 
L’umanità che dirige sempre le mie idee, allorché 
mi si presentano oggetti che tanto interessano la civi¬ 
le libertà, mi obbliga qui ad adottare l’espediente ri¬ 
trovato dalla britannica legislazione coll’ aggiunger¬ 
ti anche qualche cosa di più. Presso gl’ Inglesi nè l’ac¬ 
cusatore né il reo può mai appellarsi dal giudizio dé’ 
giurati, ma, se questo é evidentemente ingiusto ed er¬ 
roneo, e se non è in favore del reo ma contro di lui, 
m questo solo caso può, non il reo, ma il magistrate 
che presiede, cercare ai re un secondo giudizio, ed 
ottenutone il permesso, si rimette l’affare alla corte 
del banct^ del re: si convoca ima nuov^ assemblea di 
piccioli giurati, e si ricomincia da capo U giudizio > 

(i) Vedi il capo XV r* 
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come se non si fosse mai parlaLo del primo (i). JPer 
applicare dungiie questo rimedip della britannica le-* 
gislazione al nostro piano, e per renderlo anche pili 
efficace, noi proponiamo che, quando il primo giudi¬ 
zio de’giudici del latto sull’esistenza della pruova le¬ 
gale fpsse inaniiestainente erroneo, e che da questo 
primo errore sj fosse passato al secondo, cioè di con¬ 
siderare come yera 1’ accusa, allora prima che i giu¬ 
dici del dritto proferissero la sentenza, il preside po¬ 
trebbe cercare al re un nuovo giudizio con altri giu¬ 
dici scelti dilli’istesso suo albo, ed in questo scopren¬ 
dosi la malizia de’primi, dovrebbero questi esser pu¬ 
niti , e r acpusato liberale dalla pena che ingiustamen¬ 
te gli sarebbe pervenuta dal primo giudizio. Noi, ad 
esempio degl’Inglesi non concediamo al reo la liber¬ 
tà di fivr questa richiesta, perchè per un pericolo ri- 
niotissimo s’introdurrebbe un male continuo. Ogni 
reo condannalo giustamente dal giudizio de’giudici 
del fatto apjjellerebbe, e la giustizia perderebbe quel¬ 
la celerità eh e tanlo necessaria all’ordine pubblico» 
13 isog 11 crebbe lasciare questo dritto al solo magistrato 
die presiede , e nel solo caso di un giudizio manitesta- 
mente erroneo. 

Iniori di rpiesto caso la decisione de’giudici del fat¬ 
to dovrebbe essere immediataméiiLe seguita da quella 
de’giudici del dritto, ^he applipavido il fatto alla leg¬ 
ge, indicar dovrebbero la sentenza. 

Ecco pio che dovrebbe precedere ed accompagnare 
quest’ atto, della criminale procedura* Vediamo ora ciò 
che dpvrebl^ seguirlo^, be la sentenza può assolverei! 
reo,^sospenderne il giudizio, e condannarlo ; vediamo 
quali dovrebbero esser le appendici di eiaschecUuia di 

• queste tre sentenze. ' ■ 

Vedi il cs^xo xvì. 
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CAPO XXÌI. 

q: 

Appendice della sentenza che assolile , ò sìa dalla ri¬ 
parazione del danno e del giudizio di calunni u«. 

soluto r a&Gusatò, la legge non può negàfgìt 
il dritto ad una di questé due cose; cioè; o ché Pac- 
CAisa sia stata prodotta dal magistrato aceusat'òré, o da 
Un privato cittadino , l’accusato che ha dòyuto'sacri¬ 
ficare la sUa pace e là Sua tranquillità alla vigilanza 
del govèrno ed àiroèdìue pubblico, dev’esser compen¬ 
sato di questo sacrifizio, dev’ esser anche vendicato, se, 
non per errore, ma per la ma là fede del suo accusato¬ 
re, è stato espósto a’disastri, alle spese ed a rischi 
di uftà giudiziària procedura. Per ottenere la' ■fjrimà' 
di queste dué còse, per dttefiéré cioè la sola riparaziù- 
he de* danni, non si dovrèbbe ricorrere ad uh nuòvo' 
|ÌLidÌzló'. Se ihvolcihtàriàmetìte io reco un danno àd al¬ 
cuno, la legge non mi punisce per questo, ma mi con¬ 
danna a ripararlo. Là' buoilà fède può ésehta'rmi da’ 
riiiiorsì, ma potrebbe essa liberarmi dalla ripa inazio¬ 
ne? Ancóne he P accusatole abbia dunque avuto ragió¬ 
ni da credere che colui ch’egli ha chiamato ih giudi¬ 
zio , fosse effetti V airi elite reo del delitto' che gli ha im* 
Ì>utato , subitó che questi viene assoluto dalì’ àccuS'a' ,■ 
fi suo érroré deve èsser considerato j’non coméuh de¬ 
litto' che meriti pena, ma coinè uh' danno recato che 
meriti riparazione. La conseguènza dunque tìfeèssarià 
della sentenza àssòlutoria sarebbe di condahnàre F ac¬ 
cusatore alla riparazione del danno^Ma if magistrato 
accusatore dovrebbe egli avere Fistessa sorte? Quan¬ 
do il reo ch’egli ha chiamato in giudìzio , è stato as¬ 
soluto , e quando non si può provare il dolo nella sua 
accusa y dovrebbe' égli a prò prie’spese >' iparare il dati- 
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no ? Non sarebbe questo un motivo da distoglierlo dal¬ 
l’esercizio del suo ministero? L’errore non è forse 
più scusabile nella persona di colui che deve ex o^cio 
accusare? Le romane leggi estesero la loro indulgen¬ 
za sul magistrato che accusava ex officio, fino a lascia¬ 
re impunita in lui la jempiiee ca/unnin. Noi abbiamo 
altrove combattuto questo difetto della romana legis¬ 
lazione (i)i ma non per questo crediamo, che sareb¬ 
be giusto condannarlo alla riparazione del danno, 
quando nè semplioe^ nè manifesta calunnia vì fosse 
nella sua accusa , ina soltanto un involontàrio errore. 
Per liberarlo da questo risclilo, noi proponiamo qui 
una cassa di Tìpayazione. Questa dovrebbe essere de¬ 
stinata alla'riparazione del danno cagionato dalle ac¬ 
cuse involontariamente erronee, prodotte dal magi¬ 
strato acctisatore. E’ cosa strana, che finora non sì sia 
■pensato alla erezione di una cassa cosi necessaria. Da 
per tutto la giustizia ha de’fondi per pagare i suoi mi¬ 
nistri, percliè non dovrebbe essa averne per riparare 
a’loro errori ? 

Ma se, non l’errore ma la mala fede comparisce 
nell accusa o del magistrato accusatore, o del privato 
cittadino; se al danno recato si unisce anche il delit¬ 
to, allora la legge non deve contentarsi della sola ri¬ 
parazione del danno, ma un nuovo giudizio deve per¬ 
mettere che s intenti contro l’accusatore, e questo.è il 
giudizio di calunnia. Presso J Romani gl’istessi giudi¬ 
ci che decidevano della sorte dell’ accusalo, decider dp- 
vévano della buona o^delìa mala fede dell’accusatore 
(a),e questo secondo giudizio seguiva immediatamente 
a quello , nel quale il reo era stato assoluto (5). Ma 

0 ) capi II. e MI. cJi (i„esto ÌiJ,ro. 
{2) Vedi Sjgonio de Judicìis Ji}> ]» * Mai# r" j 

pò. Dig, XI-VIII. tit. XVII. cap. 3 ‘ 

(3)L. i. C. de calumnmoriò»s,L, intcr io. D. de p»è?, jud. 



DELLA LEGISLAZIOSE. gg 

questo metodo poteva aver luogo nel sistema de’ crìini" 
nali giudizj de’Romani, ma non potrebbe adattarsi 
al nostro piano, senza render molto pericolosa la con¬ 
dizione dell’accusatore- Presso i Romani, come sì è 
veduto, r accusatore e T accusato influivano ugualmen* 
te nella scelta de’giudici (i). Ma nel nostro piano noi 
non abbiamo lasciata questa influenza , che al solo ac¬ 
cusato. Non è giusto dunque che l’accusatore sia giu* 
dicalo dagli stessi giudici che ha scelti il suo inimi¬ 
co. La pena della calunnia dovendo essere quell’ isf,es¬ 
sa che avrebbe subita il reo, se fosse stato convìnto, 
coll’infamia di più (2), è giusto che in un affare dì 
tanta importanza non si neghino all’ accusatore, dive¬ 
nuto reo, qne’ soccorsi che la legge gli concederebbe 
per qualunque altro delitto. Bisognerebbe dunque sta¬ 
bilire che volendosi 0 dal reo assoluto, 0 da qualunque 
altro cittadino intentare il giudizio di calunnia contro 
r accusatore, si dovesse procedere in questo giudìzio, 
come in qualunque altro (3). 

La sola differenza che dovrebbe passare tra ÌJ giu¬ 
dizio fli calunnia e il giudizio dì qualunque altro de¬ 
litto, sarebbe che, se in questo l’accusato di calun¬ 
nia venisse assoluto, il suo accusatore non potrebbe 
soggiacere ad un nuovo giudizio di calunnia. Il moti¬ 
vo di questa determinazione si manifesta da sè. Per 
condannare pn accusatore come calunniatore bisogna 
dimostrare l’esistenza del dolo nella sua accusa. Biso¬ 
gna provare, ch’egli non aveva ragione alcuna da ere? 

ìj.i.D.adSC. Tarpilliamiin. Veggnsì anche il ir. capo di 
(luesto iilrro, ^ - 

(I) Vedi jì capo ityi. di questo libro. 
(?) Vedi i capi II. e in, di questo libro, 
(3) Si dovrebbe d-ire al nuovo reo l’istesso dritto alle ripulse 

de giudici de! tatto, l’istesso adito alle difese^ ed, in una parola, 
gl'istessi soccorsi clv^ la legge darebbe, secondo il nostro pia¬ 
no > al reo d* qualunque altrp delitto. 
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derlo reo, che, se aveva qualche debolissirrfo' iiidiztó' 
contro di lui, aveva nel tempo istesso pruove eviden- 
ti della sua innocenza. Or nel nostro caso sarebbe im¬ 
possìbile di dimostrare questo do/o. L’assoluzione del 
reo, dopo un giudizio cosi rigoroso, è uri bastante ar¬ 
gomento per difendere la buona fede di colui che ne 
chiama m giudizio l’accusatore, come calunniatore. 

Alla giustizia di questo stabilimento si Lenirebbero 
anche due considerabili vantaggi. Il primo sarebbe 
quello eh mettere un termine alle conseguenze di un 
giudizio, elle potrebbero divenire inLermiria'bili sen¬ 
za questo treno. li secondo, di spaventare rrtacffior- 
mente 1 accusatore dì mala fede, col liberare d^gni 
rischio colui che volesse, dopo il felice esito del giudk 
zio-, accusarlo come calunniatore. 

CAPO XXIIL 

Altra appendice della sentenza che assolile, e della 
sentenza che sospende il giudizio, . 

V oìencWi ristabilire l’antica libertà dell’accasa, 
bisognerebbe prevenire un disordine che favorir po! 
irebbe 1 impunità de’delitti. Questo è la coUuzìL 
aeil accusatore col reo. 

Commesso che alcuno ha un delitto, ogni cittadi¬ 
no (i) può, sfondo il nostro piano, accusarlo, e,am¬ 
messo ci eg ieall accusa , quest’accusatore dìviéne' 
1 unico inquisitore (u). Il magistrato accusatore, non 
potendo comparire in giudizio che in mancanza di un 
accusatore privato, non potrebbe impedire al cittadi¬ 
no che ha chiamato m gbdi^io il reb, dì proseguire 

<i) Pnre]iè s* incontrino in 1.11 ì 
(*) Vpggasi i .capi ly. e y. di questo 
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la suà accusa sino al termine del giudizio. Or, sup¬ 
posto questo', potrebbe qualche 'folta avvenire, che il 
reo isLesso, per liberarsi dallo zelo del magislratò ac¬ 
cusatore, facesse comparire ìn giudizio un àccnsatore 
privato, col quale andasse d’accordo ; o che tìo'n aven¬ 
do egli scelto il suo accusatore, corrompesse quegli 
oh’è volontariamente comparso, per indurlo a sop¬ 
primere dalla sua accusa le vere pruove del delitto, e 
a non palesare se non quelle che potrebbero più fa¬ 
cilmente essere o contrastate o distrutte. L’impunità 
sarebbe la conseguenza di questa segreta intelligenza 
tra l’accusatore e F accusato, e la frode potrebbe al¬ 
lora eludere tuttolil rigore delle leggi. Per impedire 
un disordine così funesto, le romaneleggi isti tiri rouo, 
come si è osservato, il ^mdìzìo dì prevaricazione (i), 
e stabilirono pene fortissime contro questo delitto. Esse 
vollero che la penà del preVaric'àtore fosse sìmile a 
quella del calunniatore, vale a dire , che all’infamia 
si fosse uUita quella pena eh’ egli colle sue fròdi- ave¬ 
va fatta scampare al rea che aveva accusato (2). Per 
adattare dunque al nostro piano questo savio stabili¬ 
mento delle romane leggi, noi proponiamo il giudi¬ 
zio di prevaricazione come un’ appendice della senten¬ 
za che assolve, 0 sospende il giudizio. In questi due 
casi dovrebbe esser permesso a ciascheduno, e più di 
ogni altra al magistrato accusatóre, di chiamare in 
giudizio l’accusatore che ha dati sospetti di collusione 
col reo. Se questi è stato già assoluto, il giudizio in¬ 
tentato contro il silo accusatore non dovrebbe espor- 

in partitionièus. Plin.'tiìi. i. ^ist. lo. Sigon. de Jii- 
dicìis lib-. li. cap. 25. Maroìanns L. i, D. ad. SC, TurpilUa- 
nHJn. 'Veggasi anche ciò che si è detto aeì secondo capo di que¬ 
sto libro. 

{2) Ved. Re.tcrip, divi Seiieri, et ffeliogabuiì apttd Jul,' Pàal-r 
in L. 6, D. de prc^paric- 
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lo a rìschio alcuno ; ma se dopo la sent&nzs ri¬ 
masto fosse sub judic? ; se questo nuovo giudizio non 
riguardasse che la semplice sospensione del primo ffiu- 
dizìo , allora, se l’accusa di colluzìone prodotta con¬ 
tro del suo accusatore producesse la condanna di que¬ 
sto come prevaricatore, il reo dovrebbe allora esser 
di nuovo chiamato in giudizio non più dal primo ac¬ 
cusatore, già condannato al taglione ed airinfamia , 
ma 0 dal magistrato accusatore , o da colui che accu¬ 
sato avesse il suo accusatore. 

Ecco il freno che la legge oppor dovrebbe alla pre- 
uaricazione degli accusatori, ed ecco le appendici del¬ 
la sentenza che assolve, o che sospende il giudizio (i)i 
Vediamo ora quelle della sentenza che condanna. Quel¬ 
le riguardano ì accusatore , e queste il reo. 

CAPO XXIV. 

Appendice della sentenza che condanna, e conchiusio- 
ne del piano generale di riforma che si è 

proposto, 

Io scorro rapidamente sopra questi oggetti che 
non potrei trascurare senza rendere imperletto il mio 
piano, e non potrei distesamente sviluppare, senza 
anno]are colui che legge. La conseguenza immediata 

(i) Per non trascurare cosa alcuna in (piesto piano , voglio a 
verure j quando la stnt^az^ che sospende li gindiiioj rigiiar- 
dasse im delitto, la pena del quale fosse o pecnmaria, o portas¬ 
se seco con iscasione de’beni , allora il giudice del dritto do¬ 
vrebbe dichiarar nulla .qualunque alienaMone che il reo far po¬ 
trebbe, o di que la parte delle sue sostante che abbraccerel be 
la pena pecitmana , o di tutte . aimraccerftPWe 

confiscazione de’brni, fino al temno in*.! ,';attasse dell intera 
avesse una sentenza assolutoria l/mmiBn non 
È Toppo,ohi,r», 1... 00. ioìiiSr 
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della sentenza che condanna , è T esecuzione della pe¬ 
na. Vediamo dunque ciò che la scienza della legisia- 
Siione deve proporre su questo ultimo articolo della 

criminale procedura. 
Osservando roggetto delle pene, noi troveremo, 

che questo è un esempio per l’avvenire, piuttosto che 
una vendetta del passato. La vendetta è ima passione 
e le leggi ne sono esenti. Esse puniscono senza o io e 
senza livore. Se potessero inspirare l’istesso orrore 
pel delitto , e dare l’istessa sicurezza alla società , ri¬ 
sparmiando il delinquente, esse lo lascerebbero vo¬ 
lentieri in preda a’suoi rimorsi , in vece di condan¬ 
narlo 0 all’ mlelicita, o alla morte. ^ ^ 

iMel punire, le leggi non han dunque tanto innanzi 
agli occhi il delinqueiite , quanto coloro che potreb¬ 
bero esser disposti a delinquere i esse non cercano tan¬ 
to di moltiplicare nel reo i motivi del suo pentimen¬ 
to , quanto di distruggere negli altri le seducenti at¬ 

trattive del vizio (i). 
Dopo questo principale oggetto delle pene noi pos- 

sìain dedurre i princìpi, coi quali deve dirigersi i e- 
secuzìone della sentenza. Noi possiamo , prìniad ogni 
altro , dedurne la prontezza dell’esecuzione. Questa 
giova alla società ed al reo. Giova alla società, per¬ 
chè fortifica e rende più durevole nell’ animo degli 
uomini r associazione di queste due idee delitto e pennj 
giova alla società, perchè comesi è altrove provato (2), 
quanto maggiore è l’intervallo che passatra il delitto 
e la pena, tanto minore è l’ orrore ch’essa inspira pel 
delitto, e maggiore la compassione ch’eccita pel delin¬ 
quente. Giova finalmente al reo, perchè 0 gli accelera 
il termine della pena , quando questa ha una dura¬ 

ci) V. nel capo xix, 1’ ai-t. i4. ■ r- 
(s) Et ptvna nd ptiitcas, inettif ad omnes peri<eniaf, GiC, 
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ta deiérminata , o gli risparmia iì suppJf'ìfiG deìl’imìV 
ntag In azione, allorché si trà'tt-a di un'a peiia capitale. 

La speranza, quésta consolatrice, spesso menzos'-ne- 
ra ma sempre potente, non abloandonando il reo'^che' 
nel momento, nel è per essere separato dalla 
srocieta , e le attenzioni della religione, e resortazio-' 
ni del ministero eocìesiastioo subentrando subito ad 
essaproducono nell'animo di queir infelice ima di¬ 
strazione quasi del pari efficace: esse noir gli'lascia¬ 
no per COSI dire, neppure il tempo di sentire rorro¬ 
re del siio destino. Ma condannare un nomo alla mor¬ 
te , annunziargli la sentenza, e lasciarlo per un ìun-' 
go tratto di tempo in'questa espettazione orribile ì- 
un tormento che potrebbe solo esprimerne l’eccesso' 
chi^aresse avuta la disgrazia di sperimentarlo (i). 

ra noi un mal inteso principio di religione^for-' 
se tramamiatoci dalla greca superstizione M , pro¬ 
duce spesso quest ’ abbominevole perfidia. I nove gior¬ 
ni che precedono una solennità , e gli otto die la se¬ 
guono sono interdetti alle capitali Isecuzioni. Se un 
reo la a < di esser condamiato un giorno prì- 
ma d. questo tempo, egli deve soffrire leaniosoe iel¬ 
la morte per Io apaiioalmeno di aogiorni. ìi concor- 
“ «fepwo, può in .alcuni casi aucffe prolun, 
gare quest intervallo (5). Una religione ohe preseri- 

wS! fJs ’ S" ""'“i V 

«andare ad uno (U^x'eHntt^iocntoW "a/"” fa dò- 
e fo risi,cadere dali' aUro 
nlt. vevs, ,3o. ’ ^nori. Act, v. scen.- 

(2) La leffge Attica , che Gorn^pn»,,, . ■ -i 
la se«„eni?et àH/naìrtu UMifivA h disposùione , è 

rJ ì'<. 
Diflmn itìir ac reditur, damnator,^r» «Itorum, festos dins^ dim 
ia PkrsdonCi ^*>ppliciis ne funestato,- Plat. 

(3j in Inghilterra, piando il Jadr* - , 
Jadr» e condAnnafto alia rrto-rie, 
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vjs con tanto impegno la giustizia, potrebbe essa ab- 
borrire in qualuiìque tempo l’esecuzione de’ suoi de¬ 
creti ? Potrebbe essa volere che , per non turbare la 
ifimerabranza de’ suoi fasti, sì aggravasse la pena di un 
infelieo, e sj dinnnuisse il bene/leio che questa deve 
produrre ? 

L’ altra conseguenza che dipende dagli stessi prin- 
cìpj , è la seguente. Se l’oggetto della pena non è la 
vendetta ma l’ istruzione, 1’esecuzlpnie della sentenza 
deve dunque esser dalie leggi regolata in modo, che 
sia la più efllcace per gli altri, e la meno dura che 
sia possibile pel delinquente* Io mi riserbo di mani¬ 
festare a suo luogo le mie idee su questo soggetto* 

L’ ultima conseguenza finalmente che si deduce da 

"Il Sì siibìÈQ Ja sentenza > ma só pe pospone 1 - eseciizione 
da lina sessione ali* altra* Si fa, vaie a dire > Jangiiire in x(ues£à 

il reo alméno per 6 settimane, la questa guisa, dica im 
celebre scrittore j dopo essergìisi tolta la speranza j gli sì lascia 
]a vita, come se sì desiderasse ài fargli inaggiorrnerite sentire^ 1© 
angòsce delia morte che ha còntmuamente innanzi agli occhi m 
iia cosi lungo interVvaUo, Pare in Fatti , che la legge si compiac- 
eia di questa corfnra delio spìrito molto più torìpentosa di quel¬ 
la de! corpo che ha abrogata : essa noti abbandona Ja sua vittiiba 
alla morte Fisica, se non dopo aver lasciato al più terribile dei 
caniehei, all'iinmaginaZ'iooe, la cura di lacerargliil cuore a bra- 
t][ a brani , e di esairrire, per tormentarlo, tiitto quello ohei 
r idea di una morte inevitabile^ e d^ila quale è stabilito il nio- 
inenf.o , badi più orribile. 

l legislatóri di Roma noti caddero nell* istéssa orudeìtà. Ess! 
cpnobherq ìf vantaggio della pronta esecuzione della sentenza* 
Nella 6. t, C, ri? castocL reor. noi troviamo la vocé stat^rn ado^ 
perata per indiècire questa prontezza d* esecuzione. E* vero, dio 
ijfclla si ^iacUcari 20. C,'de p{^^nisì trova prescritta la dila¬ 
ga 011 e di 3o giorpì 5 per E esecuzione della sentenza5 ma il cele-^ 
bre Cuiacio {in Où.'rer'PatiQniòus) ci fa vedére che questa era una 
epcpione alla regola generale che non aveva lu ogo, se non in quei 
casi, ne; quali il principe aveva prescritta una tnaggiore e par- 
tjeolare severità di pena* Lq L, ciii{i reis^iS* de conicfr' 

r opiniDne di Cuiacio, 
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quesù priiii^ìpj ò la massima pubblieir.à deil’eseelicio¬ 
ne. Se il gastigo che si fa solTiùre ad un delinquen¬ 
te è un pubblico, il primo oggetto del quale è- 
la ^consei'vazione de’ costumi, ogni senteniJa ^ penale 
che si esegua o nel silenzio delia notte, o ne luoghi 
che non sono accessibili che a’ segreti ministri della, 
o-iustizia, è dunque un tratto di ferocia e di tirannia , 
che defrauda la legge del principale oggetto che si 
propone nel punire , e che può solo giustificare in al¬ 
cuni casi la sua severità (i). 

Legislatori dell’ Europa, in un secolo come questo, 
net regno dell’ umanità , guidato dal genio delia filo¬ 
sofia , seguiterete voi ad autorizzare colle vostre leggi 
dettate dall’ iniquo spirito delia vecchia politica, quel- 
1’esecuzioni segrete di quegl’infelici che, per Io più , 
senza avere un cuore malvagio , senza essere ordina¬ 
riamente colpevoli che o d’imprudenza, o d’iinbecilli- 
tà, hanno avuta la disgrazia di trovarsi, senza neppure 
saperlo , rei di stato } Permetterete voi che la giusti¬ 
zia, vestita delle spoglie di un assassino, cerchi le te¬ 
nebre della notte o il silenzio di una solitudine, per 
occultare i suoi terribili decreti ? Qual molivo^ può 
giustificare quest’ esecuzione, quando il pubblico igno¬ 
ra e il delitto, e il delinquente, e la pena ? Se questo 
uomo vi è divenuto sospetto, non avete vói un mezzo 
più giustoperdifendervi da’ suoi attentati?S’egli non 
ha peccato, perchè punire un innocente? e se ha pec¬ 
cato , perchè nascondere al pubblica la pena che ha 
giustaifiente meritata? 

Lasciate a’ deboli tiranni quésti deboli sostegni del 
loro vacillanti troni. Voi non avete più bisogno di ri¬ 

ti) ta/n inaiidftitm, nocturnum snppliciiim f Otim 
/<i(rociaÌ!!»> tenéSris aà.teondi soléat, nnimndireri-conffs, {^tio no- 
iiii>rés tantfplaf ad cxe-nplnmy ìsmfndationemqtte Se- 
rivca lib. * > n «V Ira <■. jg. 
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correre a questi mezzi per cónservare il vostro tran¬ 
quillo impero. I grandi ed i piccoli conóscono ugual- 
xaente l’onnipotenza del vostro braccio e la loro de¬ 
bolezza. Tutta la destrezza dell’ ambizione non si rag¬ 
gira più oggi a contrastarvi un’autorità cbe si adoraj 
ma ad esser più vicino alla reggia dalla quale si ema¬ 
na. Voi non avete pìù rivali da combattere, nè mal¬ 
contenti da spiare 1 voi non avete altro chè sudditi dà 
governare, tra’quali, se vi regnano de’vizj, questi 
infelicemente non sono , se non quelli della servitù. 

Profittate dunque dell^circostanze felici, nelle qua- 
ti vi trovate, per abolire questa maniera arcana di 
punire, eh’ è nel tempo istesso inopportuna ed assur¬ 
da j che non distoglie dal delitto il malvagio che Pi¬ 
gnora , ma spaventa, atterrisce, irrita il cittadino one¬ 
sto, che sì vede rapire il vicino, l’amico, il parente, 
senza sapere quale sìa il suo delitto, e quale ne sarà 
la sorte ; che, invece di conservare la tranquillità 
nello stato, non fa che inspirare una mesta diffiden¬ 
za tra il sovrano ed il popolo j che , in poche parole, 
discredita le operazioni del governo, e confonde i de¬ 
creti della giustizia cogli attentati della forza. Fate 
che P esecuzione della condanna sia in^qualunque de¬ 
litto così pubblica , come dovrebbe esserlo il giudizio 
che la precede. Fate che ogni mistero inquisitorio spa¬ 
risca dalla criminale procedura. Sostituite alle dela¬ 
zioni segrete le accuse pubbliche. Date a tutti i citta¬ 
dini la libertà di accusare , e moltiplicate gl’ inspet- 
tori delle loro azioni. Create in tutte le provincìè del¬ 
lo stato un magistrato accusatore , destinato soltanto 
ad accusare in quel caso in cui non vi è ehi accusi. 
Spaventate il calunniatore e il prevaricatore colla pe¬ 
na del taglione e dell’ infamia , ed assicurate P inno¬ 
cenza col somministrarle tutt’ i mezzi possìbili di di¬ 
fesa. Non nascondete all’accusa Lo la sua accusa ed il 
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SUO accusatore, anzi palesategliela nel momento isles- 
soche vi vien prodotta. Non permettete che egli sia 
trattato da delinquente, prima dì esser convinto del 
delitto. Lasciatelo sulla parola di un fìdejussore, sem¬ 
pre che la natura del reato che gli s’imputa, lo per¬ 
metta i e ritenetelo in una custodia che non sia inde¬ 
gna d’un innocente, quando la prima di queste due 
sicurezze non bastasse ad impedirne la fuga. Permet¬ 
tetegli ch’egli si consigli in qualunque passo della 
procedura con chiunque egli voglia. Non lo segregate 
dal consorzio degli uomini jjrima di crederlo degno di 
questa pena. Non l’obbligate ad una confessione, inu¬ 
tile quando è strappata per forza , assurda quando è 
volontaria. Non gli nascondete Ì Lestìinonj che depon¬ 
gono contro di lui, nè le loro tesimonianze. Fate che 
i giudici alla sua jjresenza li sentano, e ch’egli pos¬ 
sa interromperli, interrogarli , mostrare la fallacia 
de’ loro detti. Non escludete 1 testimoni pi'odotti dal 
reo , come se quelli che depongono contro di luì, po¬ 
tessero essere i soli organi della verità. Ripartite le 
giudiziarie lunzioni in maniera , che ciascheduno di co¬ 
loro tra’ quali si dividono , abbia bastante forza pe^ 
salvare l’innocenza , e ninno ne abbia per opprimer¬ 
la. Spogliate i ieudatarj di un potere che niun titolo 
può render legìttimo, e che non si può loro lasciare 
senza perpetuare i disordini che ciprivano di sicu¬ 
rezza e di libertà. Non accarezzate più questa tìgre 
che ha perdute le sue unghie. Lanciate con intrepida 
mano il colpo della distruzione su questo mostro im¬ 
potente. Bruciate que’diplomi di servitù e di anar¬ 
chia che la prepotenza de’ grandi ha in tempi più in¬ 
felici estorti dalla debolezza de’vostri maggiori. Im¬ 
molateli al dio della libertà nel rogo già da gran teni-! 
po accep da’sospiri de’popoli, è gettatene al ventole 
cenemiI Non temete il riseiUiipehto di questa p.or?i^i'i 
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Ile de’vostri suclditi che ha perduta la sua forza , dac¬ 
ché r altra, ha conoscÌLita la sua dignità. Profittate au- 
,che*delle virtù e dei lumi di molti virtuosi individui 
dì questo corpo che detestano il loro potere o ne ve- 
.drebbfii'o con indifferenza la perdita. Ma, abolendo il 
potere de’ l'eudatarj, correggete nel tempo isLesso P or¬ 
dine della magistratura. SostiUiite aiP antica riparti¬ 
zione della giudiziaria autorità quella che si è nel iuìq- 
vo piano proposta. 

Fate che i giudici del dritto non sieno, i giudici del 
latto. Rendete quelli permanenti, e questi mutabili in 
Ogni anno. Date al reo una gran libertà nelle ripulse, 
8 procurale , co’ mezzi da noi proposti, eli’ egli sia si¬ 
curo di non poter avere un inimico per giudice. Non 
permettete che sì consideri come convinto , se dodici 
di questi giudici del fatto, combinando la loro ino¬ 
rai certezza col criterio legale, non abbiano uniforme¬ 
mente dichiarata vera 1’accusa, determinando la qua¬ 
lità ed il grado dei delitto. Lasciate quindi a’giudici 
del dritto l’applicare, questo fatto alla legge, e Ì1 dedur¬ 
ne la, seri lenza. Quando questa è proferita , fate die si 
esegua colla massima sollecitudine, affinchè l’idea del 
delitto sia sempre, vicina all’idea della pena; e fate 
che si esegua ai cospetto del pubblico, affinchè a niu- 
no sieno ignote, le.conseguenze del reato. Procurate che 
il delinquente, sìa punito quando ancora è odiato, ©, 
quando l’approvazione pubblica, aumentando il l’igo- 
re della pena , dà uno spavento di più a colui ch’era 
disposto ad imitarne l’esempio. Ordinate che antici¬ 
patamente un araldo convochi il popolo, e gli annun¬ 
zi il delinquente, il reato e. la condanna. Ornate que¬ 
sta esecuzione con tutti quegli apparati che possono 
aumentare 1 orrcre del delitto, senza inasprire gli 
spettatori contro al rigore della legge. Coronate, in 
una parola, il secolo nel quale voi vivete , coli’ adot- 

liL Ì.1 
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tare un piano dì procedura, nel quale mi pare che sì 
combinino questi tre gran vantaggi : la maggior si¬ 
curezza per gV innocenti, il maggiore^ spavento pei 
maWngi e il minore arbitrio pe*giudici; e, dojrodi 
aver corretta questa parte del codice criminale, rivol¬ 
gete le vostre paterne cure all’ altra che non è me¬ 
no ingombra,ta dì errori, ma è forse meno difficile a 

correggersi. 

Fine della prima parte. 

l 
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f*ARTÈ seconda 
delitti e delle PENE, 

CAPO XXV. 

Frincipj generdli di questa parte della criminale 
legislazione. 

Io restringo tutto il sistema legislativo di questa 
parte della criminale legislazione in una catena- di po¬ 
chi principi. Onesti saranno il fondamento di tutte le 
idee che andremo a mano a mano sviluppando in que¬ 
sta complicata teoria de' delitti e delle pene. Per po¬ 
co che si conosca la materia che si tratta, si conver- 
i-à della importanza di queste premesse. Lasciamo gli 
esordi, e veniamo all’esposizione de’principj. 

1. Se le léggi sono le formòle che esprimono 1 pat¬ 
ti sòciali, Ogni trasgressione della legge è dunque ia 
violazione dì un patto. 

2, Se i patti sociali non sono altro che ì doveri che 
ogni clttadinó contrae colla società, in compenso dei 
dritti che acquista, ogni violazione di un patto deve 
dunque esser seguita dalla perdita dì un dritto. 

5. Se i dritti che acquista il cittadino sulla società, 
si riducono tutti alla conservazione^ ed alla tranquiU 
lità non interrotta del godiménto della sua vita, del 
suo onore, della sita proprietà, così realé come perso¬ 
nale^ e dì tutte le altre prerogative della sua politica 
condizione (i) ; ogni délitto deve dunqué produrre'ola 
perdita , o l’interruzione di uno di questi benefìcj. 

4* Se un cittadino può con un solo delitto viola ré 
tutti i patti sociali, egli può dunque per un solo dé- 
iitto esser privato di Lutt’ i sociali dritti. 

'Vèrgasi il i, capo del t.-Hliro.' 
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5, Se tutti questi dritti non sono ugualmente pre¬ 
ziosi, e-se non Luti’i delitti sono ugualmente funesti 
alla sociel'à , è, giusto che colui die si astiene dal de¬ 
litto più grave e che commette il meno grave, conser¬ 
vi il dritto più pi-èzioso, e perda il meno prezioso. 

6. Se il valore relativo de’sociali dritti può varia¬ 
re colla diversilà delle pubbliche circostanze de’pò¬ 
poli , il legislatore non deve trascurarle nel determi¬ 
nare le pene.'L’esìlio dalia patria, per esempio, può 
es^sere una pena capitale in mi governo (i)? può es¬ 
sere la minima delie pene in un altro (2) ; e , nell’ i~ 
stesso governo , può essere una gran pena per una 
classe di cittadini (5), e una pena molto pìccola per 
un’altra classe (4.).'■ 

7. Se le idee morali dì un popolo possono anche al¬ 
terare il valore relativo de’sociali dritti, il] legislato¬ 
re non deve neppur queste trascurare nel determina¬ 
re le pene. In una nazióne, per esempio, dove la dot- 
i rina della trasmigrazione delle anime fosse univer¬ 
salmente ricevuta , la pena di morte farebbe minore 
impressione, che non la farebbe in un paese , ove que¬ 
sta stranezza non è au'jinessa. 

8. Se il genio e l’indolé'particoìare di un popolo, 
se il clima istesso e le altre fisiche circostanze di un 
popolo possono anche influire su questo relativo valo¬ 
re de’sociali dritti, il legislatore non deve trascuraré 
alcuno di questi oggetti nella riduzione del codice pe- 
nale-. Presso un popolo, per esempio, feroce e guer¬ 
riero, dove gli uomini sono avvezzi a disprezzare la¬ 
vila, la pena di morie non farà molta ìmpressionei. 
Presso un popolo avido, di denaro, le pene pecuniariq 

(1) Nella dgmQtrfizin^ 
(2) Nella Tìionarc^ua^ 

(3) Per gli ottimati s ii an ^ ri stoc riaz la^ 

Per la plebe neiP istesso 



KÈLLA LEGISLaìEORE. ■ 1(3 

fedirànno esser molto eligaci. In nn clima o estrema- 
niente caldo, o estremamente freddo l’ésilio.dàllà patria 
"sarà lina pena molto leggiera , e poco temuta ,■ ée. ( i ), 
. 9. Se j a misLira che il govèrno e là sòclélà si per- 
fe2Ìona, il valore assoluto di tutt’ i sociali dritti cre¬ 
sce in proporzione de’ prógressi che fa la pubblica pro¬ 

sperità ; se, a misura bbe questa si aumenta, si dimi¬ 
nuisce r incentivo a’ delitti ,,e si accresce il dolore che 
porta seco la perdita de’^sociali vantaggi; è ehiaro 
dunque, che si potranno senza rischio raddolcire lé 

pene,, a misura che si perfeziona la^società. . 
10. Se tutte queste politiche, fisiche-e-moràli cir¬ 

costanze de’popoli possono non solo influire sul valo¬ 

re de’sociali dritti!, ma anche sulla maggiore o mi¬ 
nore opporLimità dì alcune pene, sull’ inopportunità 
di alcune altre, e sul maggiore o-minor rigore del si¬ 

stema penale , è necessario che il legislatore esamini 
profondamente ciò che;si chiama stato di wid tuxzìo- 
ns prima di formare il suo codicé penale ,(^)* ■ 

11. Se un’azione non, può. essere imputabile^ se 
non quando è volontaria ; dove non vi può èsser vor. 

lonlà, non vi può dunque esser delitto. ^ 
12. Se la società non è vindice de’ pensieri, ma del¬ 

le azioni; finche la volontà dì delinquere non si ma¬ 
nifesta, non potrà mai esser punibile, e se si manife¬ 

sta , non dev’ èsser- pimìbile, se non quando si manife¬ 

sta coH’a^one dalla legge istessa vietata. 
IO. Se la legge non deve, punire-nè l’affo senza là 

volontà^ nò la volontà senza Vatto-, per incorrere 

.Ct) Io norì rapilorto qiu (jttesti esempj, die per faciìitar|e t in¬ 
telligenza de’ principi. Allorché verremo all’ applicazione di ésiy 
si vedrà <{uanto sieno fecondi i risulta ti, ; ; 

(2) Spero che il lettore troverà fiel decorso di questa lìfiro 
fiao air evidenza q[tiesta maSeri^clie dagli alt ri è 

U trascurata. 
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duntjne nella pena vi Ijisogn^ìl concorso della viola¬ 
zione di un patto e della volata di violarlo. 

jf4' Se tra tiUt’i patti sociali ve ne sono alcuni^he 
più dipeltameiite tendono alla conservazione dell’ordi¬ 
ne sociale, ed altri che meno direttamente v’influisco¬ 
no ;^e se la conservazione di Quest’ordine è io scopo di 
tntt i spciaH rapporti, è chiaro, che la gravezza del 
delitto si deve prima di ogni altro valutare dalla mag¬ 
giore inlluenza che ha il patio che sì viola, sulla con¬ 
servazione di quest’ordine.* ’ 

15. be la violazione di un patto può essere accom¬ 
pagnata da alcune circostanze che mostrano la mag¬ 
giore 0 minore disposizione che hg il delinquente di 
violare qualunque altro patto, o di ricadere di bel nuo¬ 
vo nell istesso reato , le circostanze che accompagna¬ 
no il delitto , possono dunque renderlo più o meno 
grave,yiù o meno punibile. 

16. Sei istesso delitto può per la diversità delle cir¬ 
costanze esser diversamenle punito, ^ chiaro che le leg¬ 
gi debjsano in ciaschedun delitto distìnguere la 
%à ed il grado. La qualità è il patto che si viola , il 
^•ado è la maggiore o minore malvagità che si mostra 
ìGcl vioicirio» 

17. Se il delitto maggiore deve esser magglormen- 
te punito del delitto minore, e se il valore del delitto 
dipende dalla qualità e dal grado ; la misura della pe¬ 
la a Sara dunque la qualità combinata col grado, 

^18. Se 1 oggetto delle pene è di allenta nare gli uo¬ 
mini da delitti collo spavento del male, al quale si 
esporrebbero commettendoli, la maggiore speranza di 
rimanere impanilo che dipende dalla natura Istessa di 
alcuni delitti più occultabili, non deve dunque esser 
trascurata nel determinare le pene. La legge deve in 
questi delitti compensare coll’accresciment? della pe- 
na quella dimimizione di spavento che deriva dalla fa- 
ciiita di occultarla . 
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IO. Se ogni delitto deve avere la sua pena propor- 
aionata all’influenza che ha sull’ordine sociale il pat¬ 
to che si viola j ed al grado di malvagità che si mostra 
nel violarlo; le leggi debbono dunque ben distingue- 
re i delitti. per ben distinguere Je pene. 

30. Se le azioni sono molto piu dilliciii a determi¬ 
narsi, che non lo sono i dritti, se bisogna descriver 
quelle nel mentre che basta diffinir questi, le leggi cri¬ 
minali debbono dunque entrare in quei detagli che 
le lei^gi civili debbono evitare, se non si vuol lasciare 
un perniciosissimo arbitrio tra le mani de’giudici. 

Questi sono i principi generali, da qu^li^ dipende 
l’intero sviluppo della gran teorìa de delitti e delle 
pene. Io ho voluto premetterli, pei dare ^nna guida 
alle mie idee, e per mostrare a chi legge il piano^sul 
quale quest’ edifizio deve innalzarsi. A misura che c in- 
noltreremo in questa importantissima malteria, ci av¬ 
vedremo che questa parte della scienza legislativa e in-a 
teramente compresa in questi pochi prìncipi. 

. CAPO XXVI. 

J)ella necessità delle pene, e del dritto di punire^ 

La società, privando l’uomo di una.parte della 
sua naturale libertà, non può distruggere in lui il fon¬ 
te di questa natia passione. Il cuore dell’ uomo cerca 
l’indipendenza , quantunque la sua ragione gli mostri 
1 vantaggi della dipendenza. Egli vede nelle buone 
leggi l’appoggio della sua sicurezza ; ma vi vede^ nei 
tempo istesso un frenò dispiacevole alle sue passionp 
Egli vede eh’ esse son quelle che gli procurano la leli-. 
cita nello stato sociale ; ma vede nel tempo is tesso òhe 
lo privano di quella che potrebbe godere^ nello stato 
naturale. Egli conoase che esse non prescrivono s© 
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quello elle conviene al beìi essere universale e fiaHi?;or¬ 
lare degli esseri socievoli] ma sente nel tempo istesso' 
ch’esse gU proibiscono ciò che conviene a’suoi piace¬ 
ri , e vede eh’esse danno al riposo, ciò che tolgono al¬ 

le passioni. 
(Queste ri0essìoni che non distolgono ronést’uonio 

dall’osservanza delle leggi, fan concepire al malva¬ 

gio il segreto disegno di lasciare le leggi agli altri per 
la sua sicurezza, e di liberare se solo da questo frèno 
pel suo vantaggio. Egli vorrebbe che i sociali vincoli 
si restringessero sempre più. per gli altri, ma vorreb- 
Ìdc intanto, che non si sciogli essere che per lui solo. 
Egli vorrebbe essere indipendente e sicuro,vorrebbe 
godere di tutta la naturale libertà, senza perdere la 
®. -T • 
Civile sicurezza. 

Questi sono i diségni del malvagio, ed ecco la ne¬ 
cessità delle pene. La sanzione penale è quella parte 
della legge, colla quale si offre al cittadino la scelta 
0 dell’adempimento dì utì sociale dovere j o della per¬ 
dita di un sociale dritto. 

Se tu vuoi esser sicuro, dicono le leggi alIorcHè fis¬ 
sano le pene, bisogna che tu ubbidisca a’ nostri pre¬ 
cetti; e, se vuol essere indipendente, sappi, che non 
vi è più sicurezza per te. Quella società istessa che 
difendeva la tua tranquillità, sì armerà contro di te; 
ed essa non deporrà le sue armi, finché tu non abbi 
sofferta la pena destinata al tuo delitto. Il dritto che 
avevi acquistato col sociale patto, sarà per te estinto, 
subito che avrai violato il patto che te F aveva procu¬ 
rato, Se il patto che violerai ; sarà uno de’più prezio¬ 
si alla società il dritto che perderai, sarà anche uno 
de’più preziosi per te. Se con un solo delitto violerai 
piu patti, per un solo delitto sarai privato di più drit¬ 

ti. Se, per esempio, la tua mano parricida éi armerà 
contro il tuo re; se immolerai alle tue passioni il pa- 
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dre della patria j se imbratterai di sangue quel troiio, 
dal quale si emanano gli ordini che difendono la pub¬ 
blica sicurezza, tu sarai nel tempo istesso punito co¬ 
me omicida , come parricida, come ribèlle, come sa¬ 
crilego , come perturbatore della pubblica tranquilli™ 
tà. Con questo §o).o attentato violando tutti que patti, 
co’quali ti sèi. obbligaCò a rispettare la vita de’ tuoi sì¬ 

mili , a difendere quella del tuo re, a conservare ille¬ 
sa la costituzione del governo, a rispettare là santità 

de’giuramenti, a non turbare la pubblica pace, per 
questo solo attentato tu rimarrai privo di tutti que’ 
dritti che con queste obbligazioni avevi acquistati. Tu 

perderai la tua vita, il tuo onore, i tuoi beni e tut¬ 

te le prerogative della cittadinanza, perche violerai 
que’patti che tì assicurano il godimento di tutti que¬ 

sti dritti. Di cittadino che erì, tu diventerai rinimi¬ 
co della patria , e noi che indichiamo la volontà gene¬ 

rale, ordiniamo al corpo che ha tra le mani l’esecu¬ 
tiva facoltà, di liberarla da quest’inimico, e di far 

piombare sopra di te le pene da noi stabilite, sì per 

anetlerti nell’ impotenza di poter di nuovo ricadere 
nell’ istesso delitto, come per distogliere gli altri dal- 

l’imitare il tuo esempio (i)* 

Ecco il linguaggio delle leggi, espresso dalla loro 

sanzione. Non si può dubitare che questo dipenda da 
un dritto; poiché, se la società ha ìl dritto di conser¬ 

varsi, deve anche avere il dritto di prenderne i mez¬ 

zi , e questi mèzzi sono le leggi che presentano alia 
volontà degli uomini i motivi i più proprj, per allon¬ 

tanarli dalie azioni nocive al comune interesse. Que¬ 
sti motivi sono i vantaggi che le leggi offrono all’os¬ 
servatore delle sociali obbligazioni, e le pene che mi¬ 
nacciano a Colui che le viola. La società rappresentan- 

(i) Veggasì ciò che dice Platone relativamente a ({Hest’ogget-' 
to nell’ esordio al nono dialogo de !egiè,- 
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do i dritti che ciaschedun individuo aveva nello statò 
della naturale indipendenza, ha, per mezzo del socia¬ 
le contratto, ereditato anche quello che ogni individuo 

aveva su l’aitt'o individuo, allorché questo violava le 

naturali leggi. Or, questo dritto era quello di punir¬ 
lo; giacché, come si proverà da qui a poco , senza que¬ 
sto dritto, tutti gli altri sarebUero stati inutili. Or^ 
siccome questo dritto eh’egli aveva sopra ciascheduno, 
ciaschedcino l’aveva sopra di lui ; cosi, nel sociale con¬ 
tratto cedendo egli alla società questo dritto ch’egli 
aveva sopra degli altri, gli altri le hanno contempo¬ 
raneamente trasferito quello che ciascheduno di essi 

aveva su di lui. Ecco donde deriva il vero dritto dì pu¬ 
nire che ha la società, o sia il sovrano che la rappre¬ 
senta; cioè , non dalla cessione de’dritti che ciasche¬ 
duno aveva sopra sé medesimo, come alcuni han cre¬ 
duto, ma dalla cessione del dritto che ciascheduno ave¬ 
va sopra degli altri (i). Dalla necessità e dal dritto di 
punire passiamo all’oggetto delle pene, 

CAPO XXVIL 

Oggetto delle pene> 

è la vendetta dell’ offesa recata alla società, né 
l’espiazione del reato sono gli oggetti delle pene. La 
vendetta è una passione, e le leggi né sono esenti (a) ; 
e la giustizia non è una di quelle terribili divinità, al¬ 
le quali ì loro crudeli adoratofi immolano le umane 
vittime, per placare il loro preteso furore. Le leggi, 

(I) Io non ho fatto qui che accennare le ini e idee, rtueste sa¬ 
ranno svihiinMteda_ci.n a poco, quando parlando della pena dì 
inoi'te, dimostrerò il dritto, che ha il sovrano d’infii^.rerJa 

(?) Noi taremo vedere nel decorso di questo lihro.The , finchiì 
la vendetta e 1 oggetto delia péna, la società è nello, staio di liar- 
jaarié. Nel capo JlSxv, si troverà molto illustrata questa verità. 
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aìlprcht; iJàniscono , hanno innanzi agli occhila socie- 

iàj e noii il delinquente: esse spn mosse dall’Interes¬ 

se pubblico j e non dall’odio privato; esse cercano un 
esempio per rayvenirej e non una vendetta pel pas¬ 

sato ( I )• . 
La vendetta, qualunque ella fosse, sarebbe assurda 

ed inutile ; assurda, perchè le leggi moderatrici del¬ 
le partìcolar'i passioni giustificherebbero in questo ca¬ 
so, col loro esempio, quello che condannano co’loro 

precetti ; inutile, perchè non potrebbe impedire, che 
il torto recato alla so^iietà dal delitto del reo non esi¬ 
stesse realmente. Le grida di un infelice richiamano 
forse dal tempo che non ritorna,le azioni già consu¬ 
mate ? 

L’oggetto dunque delle leggi nel punire i delitti al¬ 
tro non può essere se non quello d’impedire che il de¬ 

linquente rechi altri danni alla società, e di distoglie¬ 
re gli altri dall’ imitare il suo esempio coll’ impressio¬ 
ne che la pelila da lui sofferta deve fare su’loro spi¬ 

riti (>). Se questo fine si può dunque conseguire colle 
pene più dolci, le leggi non debbono impiegare le più 

severe. Quelle pene sono dunque preferibili che, ser¬ 

bata sempre la proporzione che conviene col minor 
tormento del reo , producono il maggiore orrore pe” 

delitti, e il maggiore spavento per coloro che sareb¬ 
bero tentati a commetterli. Il legislatore nel determì- 

pare dunque le pene alle diverse specie de’ delitti, non 
deve permettersi che quel grado di severità necessaria 

per reprimere 1’ affezione viziosa che li produce. 

(i) /Verno pradens panit dice Piatene, yiiia peccatam est, sc4- 
ne pecetlur, , Plat. in Protagora ; edam Aristot, Politici 
/.io, oap, IO. et Hobbes de Cioè cap. 3. ii. 

(2_) In otndicandis injt/r.iis ^ óice Seneca de Ciemeiit. lib. r. c. 
S2. ficee Irta iex scciità’est ^ qiice princeps quoque sequi debetj 
au£ lit eiii» punii ^ emendetaat ut pcena ejus cceteros 
ipelioxts redd/Cit, ant nt siiblatìs malis seev.riorcs cceUri uu’ant. 



Se egli oltrepassa questo confine, egli eade iieìla tt- 
rannia •; poiché, se la società dév‘esser protetta, i drit¬ 

ti degli uomini debbono essere rispettati, e tion h per¬ 
messo sacrificarne se non quella porzione cK’è neces¬ 
saria per conservare e difendere la pubblica sicurez¬ 
za. Iprincipi che debbono dirigere il legùlntore y dice 
Platone, son quelli di un padre è di una madre, e non 
quelli del padrone e del tiranno (i). 

E’ vero, che quell’ istessa pena che basterà per di¬ 
stogliere la maggior parte degl’ individui di una socie- 

' tà da un delilLo, non basterà per distoglierne un pic¬ 
ciolo numero; ma il legislatore non deve divenire un 
tiranno per questo; egli non deve avere innanzi agli 
occhi che la maggior parte, e deve persuadersi, che 
le péne non potranno rfiai interamente bandire'dalla 
società i delitti, ma che il felice risultalo che deve da 
esse augurarsi, é di diminuirne, quanto più sia pos¬ 
sibile, il numero. 

r » - 

CAPO xxvin. 

Specie diverse di pene» 

il delitto, come si è detto, è la violazione dì un 
patto, e la pena è la perdila dì un dritto. Le diverse 
specie di dritti G’indicherannodunque le diverse spe¬ 
cie di pene. 

Come uomo io ho alcuni dritti, come cittadino ne 
ho degli altri. L'à società mi assicura il godimento de’ 
primi, e mi donà gli ultimi. Gli uni e gli altri diven- 

0) Sic igittir leges cMmikU cònscrihantnr y ni patris, ina- 
trisrine p^rfonam ia^or legum p^iins g«rat j siriptat/u^ eàrÙa- 
tis, pnideutife<jae {iiiraitem haèeant poUn-iyC/uam (lominiy tyran- 

ÌMperìni« rreirti(artit'f t&ntuiKy et descfièentis y ratùitefi’- 
vero nullam penitus atiignantij. 'PUt. De legih, dìat ix- 
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sono driLÙ sociali, subito che la ^cieU, o li dà, o li 
difende. Da’ diversi OggeLti, a’quali si rapportano tut¬ 
ti questi dritti,/noi pqssiamo dunque formamele lo¬ 

ro diverse classi, e dedurne fé diverse specie di pene. 
l,a vita, t’onore, la proprietà reale, ia proprietà per¬ 
sonale, ,e le prerogative dalla cittadinanza dipenden¬ 

ti , solio gli oggetti generali di tutt i sociali dritti- Noi 
avremo duiiLpie cinque classi di dritti, e per conse¬ 

guenza cinque classi di pene. 
Noi avremo pene capitali', pene infajnantì, pen-e 

pecuniarìe -, pene pì'W.atii^e o sospenswe della liberta 
personal^ -, p.sne pximtive o sospen.sit>e delle cwiche 
prexogatwe,. 

Esaminando preliminarmente ciascheduna di que¬ 
ste specie diverse di pene, noi esporremo i principi 
generali che debbono dirigerne l’uso. Osservandole' 

quindi nel loro rapporto co’diversi oggetti che com¬ 
pongono lo stato di una nazione, noi vedremo l’influen¬ 
za che ciascheduno, di questi oggetti può avere sullo- 

ro relativo valor e. Questo renderà i nostri principi 
plicabiii alle diverse circostanze politiche, fìsiche q 
morali de’ popoli, e ci faciliterà lo sviluppo della gran 

ieoria della proporzione tra le pene e i delitti. 

C A P O' XXÌX. 

Della pena di morte. 

D, semplicissimi principi, "da’quali dedot¬ 
to abbiamo il dritto di punire, si deduce anche quel¬ 
lo di far uso della pena di morte ; e, combinando questi 
principi con qiiellì coi quali si è determinato l’ogget¬ 
to generale dAle pene, noi distingueremo faciimen^ 
ih r uso di questa pena dall’ abuso. Se alcuni moderni 

.scrittori, richiamando alla memoria d^gli uomini UA. 
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antico sofisma, perdasi non avesssero la niaggion par’" 
te de’loro lettori a credere che la pena di morte, del¬ 
la quale tutte le nazioni han fatto uso, non possa de¬ 
rivare da alcun dritto, e che questa sia piuttosto unai 
rìolenza giustificata qualche volta dalia dura legge del¬ 
la necessità; se questi autori, io dico, non avessero 

adottato un paralogismo, che in ultimo risultato cì 
dovrebbe condurre a dubitare delia giustizia di qua¬ 
lunque altra specie di pena , io mi tacerei sopra que¬ 
st’ oggetto, e risparmierei al lettore la noja dì una me¬ 
tafisica discussione. Ma, e il gran numero di coloro 
fche hanno insegnata questa assurda opinione, ed il 
gran numero di coloro che l’hanno adottata, mi ob¬ 

bliga a sviluppare maggiormente le mie idee su que¬ 

sto proposito. 
Qiiale può essere il dritto, dicono essi, che si attri¬ 

buiscono gli uomini di fmciiiore i loro simili P Non 
certamente quello, dal quale risulta la sot^ranità e le 
leggi' Esse non sono, che la somma delle minime por¬ 
zioni della privata libertà di ciascheduno i esse rap¬ 
presentano la volontà generale ycH"è V aggregato del¬ 
le particolari. Chi è mai colui che abbia isolato lascia¬ 
re ad altri uomini V arbitrio di ucciderlo ? Come mai 
nel minimo sacrifizio della libertà di ciascheduno wi 
può essere quello del massimo tra tutt' i beni la oita? 
E se ciò fu fatto, come sì accorda un tal principio col- 
V altro , che V uomo non è padrone di uccidersi P e da- 
9eoa esserlo, Je ha potuto dare altrui questo dritto, 
o alla società intera. Non è dunque, seguono essi à 
dire, la pena di morte un dritto, mentre si è dimostra¬ 
to , che tale esser non può, ma é una guerra della na¬ 
zione con un cittadino, [perchè giudea necessaria ff 
utile la distruzione del suo essere {*). 

<3) Delìui « pene sJtvJJi, 
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Per non lasciare alcun dubbio nell* amino di chi 
legge, riduciamo alla precisione sillogisticà questo ra¬ 
ziocinio , ed osserviamo dove si nasconde l’erróre. 

Ninno può dare quel che non haj ma l’uomo non 
Ila il dritto di uccidersi ; dunque il sovrano che non 
è altro che il depositario de’ dritti trasferiti dagl’ in¬ 
dividui al corpo intero della società, non può néppu. 
re avere il dritto di puinre-alcuno colla morte. 

Ecco il sofisma che ha sedotti tanti gìuspubblicisti, 
e che, se reggesse, potrebbe estendersi a tutte le al* 
tre specie di pene, delle quali la facoltà coattiva fa uso 
per reprimere i delitti. Noi potremmo coll’ ist^sa ve* 
rità dire, che la galera, le minière, l’Infamia , la 
carcere perpetua , sìeno pene, delle quali la suprema 
autorità non può far uso, senza commettere un’in¬ 
giustizia. Poiché siccome niuno ha il dritto di uccider¬ 
si, cosi niuno ha*ii dritto di accelerarsi la morte , ciò 
che avviene a coloro che sono condannati a’ lavori pub¬ 
blici , alle miniere , alle galere ec. 

Della maniera istessa , siccome niuno ha il dritto 
4i dispórre delia sua vita , così ninno ha dritta di dis-. 
porre del suo onore e della sua libertà. Le pene in* 
iamanti, le pene privative della libertà personale, so¬ 
rto dunque inglustej perchè, niuno avendo il dritto di 
privarsi di questi beni, niuno poteva neppure cedere 
un dritto che non aveva, al sovrano. 

Puffendorfìo nel suo tra tatto del dritto della natu¬ 
ra e delle genti (i), conobbe le funeste conseguenze 
che dedur si potevano da questo principio, e cercò di 
combatterlo ; ma la debolezza della sua confutazione 
non fece che accrescere la forza del sofisma. Egli si 
contento di.un argomento di similitudine, che si sa 
di quanto poco valore sìa in buona logica. Bisogna sa- 

(0 Liè, viJi. e, 3. 5. n. 

ifStaiiÉiiififi&ai 
ì 
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pere, dice egli, che siccome nelle cose naturali un con- 
po composto può avere alcune qualità che non^ si 
trovano in alcuno de’corpi seniplici componenti, del? 
ìa maniera istessa un corpo ruorale può avere,^ m vir¬ 
tù deir^unione nìedesima delle persone onde egli è com¬ 
posto , alcuni dritti che non si appartengono ad alcu¬ 
na delle persone componenti. L’ armonia deriva dal¬ 
la percussione dt più corde sonore unisane. Percuote^ 
te una sola corda, questa vi produrrà ini suono, ma 
non un’ armoni a. Dunque sebbene V’ armonia non si 
competa ad alcuna delle corde sonore particolarmen¬ 
te considerate, pure essa deriva dalla percussione di 
più corde fatta nell’istesso tempo. 

Ma a questa similitudine si potrebbe rispondere 
con un altra non meno opportuna. Si potrebbe dire 
che, siccome cento milioni di cerchj non possono for¬ 
mare un quadrato, perchè im cerchio non può mai 
ridursi a quadratura, cosi la volontà di cento milioni 
d’uomini non può render giusto ciò che 4i •sua natu¬ 
ra è ingiusto,, 0 sia , eh’è i’ istesso, non può^ dare a 
tutto il corpo quel dritto che a ninno di essi si appar¬ 
tiene. Ma le similitudini non debbono nial ess.ere, le 
armi di un filosofo die ragiona. 

L’autore celebre del CoRfrnffo socìnle (1)3 tentò 
un’altra strada per giustificare 1’ uso di queste pene; 
ma, senza negare al ragionaménto di questo filosolp 
quella profondità che,ha sempre.iAostrata nelle su e pro¬ 
duzioni,. ardisco dire, che vi sarà sempre come difen¬ 
dere il proposto sofisma, finché non si ricorra ai veri 
principi, da’quali dedur si deve il dritto dì punire. 

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Le 
verità che più difficilmente sì scuoprono, sono quelle 

(i) Reggasi il cap. v. del liliro ii. CònlraUo sociale, L’autore 
v^on la che modificare la minore del sillogismo, lo non rapporto, 
il ano ragionainentp, perché è troppo poto. 
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che sona tici vicine a’nostri occhi. L’analisi deve .1 
loritanarle per poterle vedere. L’occhio inLellett ì 
degli uomini si rassomiglia all’ occhio fisico de’vec^ch- 
Essi non veggono.glì oggetti vicini, e veggono i lontani' 
Per vedere i primi, essi debbono discostarli, allonl 
tauarìi da loro. Ecco ciò che avviene nel caso’nostro^ 

Ognuno conosce che la società deve avere il dritto 
di dar la morte a cpliii che ha ferocemente attentato 
alla vita degli altri : ma quando va in cerca di questo 
dritto non lo trova. La verità ch’egli vuol vedere è 
troppo vicina. Diseostiamola , e noi la troveremo. ' 

V uomo fuori della società civile, nello stato della 
naturale indipendenza, ha il dritto alla vita ; eo-H non 
può rinunziare a questo dritto, ma può egli perder¬ 
lo? Senza ch’egli rimmzj a questo dritto, può erfì 
esserne privato ? Vi è mai un caso, nel quale un al¬ 
tro può ucciderlo , senzachè egH data gli abbia l’au' 
torità di farlo ? 

In questo stato di naturale indipendenza ho io il 
dritto^di ucciderei’ingiusto aggressore ? Niuno ne du- 
bita. Se io dunque ho questo dritto sulla sua morie 
egli ha perduto il dritto alla sua vita, giacché sareb¬ 
be con^md^^^o^•fo, che due dritti opposti esistessero 
nel tempo {stesso. Nello stato dunque della naturale 
indmendenza vi sono dei casi, ne’quali un uomo può 
perdere il dritto alU vita, ed altri può acqu^i&tare quel¬ 
lo di Lorgliela, senzaehè alcun contratto sìa passato 
tra questi due. Ma si domanda : questo caso è soltan¬ 
to quello dell’aggressiope e della difesa? Se. l’evento 
poi Ubponde a disegni dell’empio aggressore j se l’in- 

e ice C I egli ha assalito, cade morto sotto i colpi 
delia sua mano omicida; in questocaso, il dritto che 
aveva questi acquistato spila vita dell’aggressore, re¬ 
sta foije estinto colla-sua morte, o si difonde egli sui 
*esto degli uomini, ciascheduno de’quali è vindice 

Tomo III, i 
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custode delle naturali leggi ? Dovremo noi supporre, 
che Tacrgressore che avera perduto il dritto alia vita 
prima di perfezionare il delitto, lo riacquisti dopo 

che il delitto è consumato ì Dovremo noi creder^*, che 
ristessa causa (il delitto) possa produrre, un mo¬ 
mento prima ed un momento dopo, due eiietLi diame¬ 

tralmente opposti ? _ 1 Tvr 
A questa domanda il più gran pensatore deli 

rona, F immortale Locke risponde per me. Le natu¬ 

rali leggi-) dice questo gran filosofo(i), non dltrimen- 
ti che tutta le altre leggi che s'imjìongono agli uomU 
ni in questa terra, sarebbero interamente inutili^ se 
nello stato di natura niund avesse il potere di farle 
eseguire ) e di punire coloro che le violano o contro 
ad un particolare, o contro a tutto il genere umano, 
la conservazione del quale è lo scopo di queste leggi 
comuni a tatti gli uomini. Se deve dunque esiste) 
nello stato di natura il dritto di punire i delitti) è 
chiaro che ciascheduno deve avere questo dritto so^ 

pra tutti gli altri, poiché tutti gli uomini sono na-. 
turalmenté ugunU, o (per dir lo stesso con altri ter¬ 

mini) perchè il dritto che in questo stato ha uno 
3, come uomo, lo debbono necessariamente avere tutti 

gli altri uomini (2). 

.,) ,jj@l suosscondo trattato snì Governo Oit-'ita cap. ii. (S. 7. 
(2) Sensa ammettersi ì’esistenaa'di questo comune dritto di 

punire , aedo stato naturale , io non so come si i>otrebbe mai 
«iustUìcare il dritto della confederazione di due e [Mù nazióni,per 
far rispettare i loro dritti/ e per punire quella nazione òlle ardis¬ 
se di violarii. Le nazioni sono fra loro nello stato di natura, co¬ 
me lo erano gli uomini prima della formazione delle società ci¬ 
vili. Or ninno ha negato., che tutte le nazioni hanno il dritto di 
unirsi'e di iimover la guerra a quella nazione che Iva violato il 
dritto delle gemi cóntro qualeTieduua di esse. Non è la sola na- 
aione offesa che ha questo dritto, ma tutte le altre possono a lei 
imirsi per vendicarla/ giacche ciascheduna nazione è custode e 
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A questa ragionarriento di Locke noi possiamo 
giii'gnere un altra riOéssiOne^ La natura non fa cosa 

alcuna sènza un ogget to. Tutto è legato da c{uella le<>•- 
ge di ordÌHe che regola i’universo. Quelli che. noi. 
chiamiamo fenomeni morali, que’sentimenti, quelle 
passioni che si destano in noi , senzachè noi vi mesco¬ 
liamo la nostra opera, non sqno altro che tanti anel¬ 
li di queir invisibile catena che ci conduce a’graà 
disegni della natura. Essci\ per servirmi dèli’espres¬ 
sione di Aristotile, ha tanti mezzi quanti sono i suoi 

fini{i)y e Hoipossiam quàlche volta indagare qualche 
suQ -.fm.e dalla cognizióne di qualshé suo mezzo. Qnal.e 
oggetto, io dómando, potrebbe avere ì’ odio che in noi 
si desta contro il reo di un delitto che non interèssa 
nè noi, nè i nostri pareiiLij.nè i nestri amici ? Chi dì 
noi non soffre . nel vedere impunito' un delitto? Chi 
di noi non. gode quando la giustizia ne condanna il 
reo alla ine ritata pena. Chi di notai racconto di qual¬ 
che atroce reato non vorrebbe aver tra [emani Tem¬ 
pio che r ha eómmesso, per vendica ré il torto che ha 
recato all’infelice che noi neppur conosciamo? Se vo¬ 
gliamo esser sinceri noi dobbiamo confessare, che 
nìun motivo di privato interesse si presenta a noi io 
quel momento. 

Se la natura non avesse dunque dato che al solo of¬ 
feso il dritto di uccidere l’aggressore, a che giovava 
inspirare nell’ animo' degli altri un odio cosi détermì- 

vindice delle leggi clipendenti daf dritto delle gentivSe si conce¬ 
de questo dritto alle iiazioni j bisogna Goncedeflo agH iiomini 
nello Sfato’ naturale j e se si nega agli uomini sii deve negare al¬ 
le nasi orit, . 

Il) Ou^tv w/gx oiov oi 
^rn)f dXk" §V 'jrpaf eV. La naturaf 
molto dUwrsa da iiuegii artper povertà lavoranó iuttó 
cél coltello delfico^ rmn serve <l\un mezzo , che per un solfi*^ 
nei ArisL delia re.può^ i- 
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nato contro di lui ? L’amore della propria esistenza 
non sarebbe stato forse, ili questo caso, suJììoìente per 
corrispondere al suo disegno? Se la natura e’inspira 
dunqiio etnèa Lo sénUmento, è da supporsi phe nello sta¬ 
to naturale essa , non solo dato aveva a tutti gli uomi¬ 
ni il dritto di punire i delitti, ma aveva aggi mito a 
questa concessione uno sprone per indurli ad.eserci¬ 
tarlo. Caino intriso nel sangue dei suo estinto fratel¬ 
lo, allorché diceva: il primo che m'incontrerà sarà 
il mio carnefice (i), ci manifestava bastantemente la 
coscienza ch’egli aveva dell’ esistenza di questo dritto, 
e,deir impegno che eiascheduno aver doveva di eser¬ 
citarlo. 

A che giovava,in fatti dare all’uomo tante obbliga- 
^'.ioiii 5 senza dargli contemporaneamente un freno per 
mtpedirne la violazione? A che giovava dargli tanti 
dritti, e negargli poi quello ch’era assolutamente ne¬ 
cessario per indurre gli altri a rispettarli? 

La legge di natura- sarebbe stala una legge assur¬ 
da , se avesse negato all’ nomo questo dritto (2). L’im¬ 
perfezione dello statò naturale non derivava diiiique 
dalla deficienza del dritto di punire, ma dalla deficien¬ 
za de’mezzi 0 sia della forza necessaria per far vaie¬ 
rà, per esercitare in Lutt’i casi questo dritto. Nel caso 
nostro, pjer esempio, seia moglie dell’infelice eh’è 
iiiorto sotto i colpi del .suo aggressore, non trovasse 
chi fosse bastantemente forte per uccidere l’omicida 

ijJCenesi rv, i^. _ 
[3) Se essa mi obbliga aTar rispettare f miei e gli altrui {lirit¬ 

ti j essa mi deve dare il dritto di far iiko de^ mezzi Deoessarj per 
octenerè <p*esto fine , e tra {jiièsti mezzi il prinGÌpale sono le pe¬ 
ne. Veggasi Wolfio nel Ju.i !ih. i .eap. x i j . 88 e'89. Egli 
dimostra evidentetnente (jupta veri là , faee'ndo derivare da tjue-, 
sta obbligazione il dritto-di punire. Forse (jiiesti stessi prinelpj 
ban fatto dire a Maleéranche.che l’infiiiione delle pene è piut.- 
vdstoim dovere del principato , che un dritto. 
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ael stlQ spòso j.se'tiiinio esercitar volesse contro di lai 
il dritto che ciascheduno ha su dì luì acquistato dopo 
'il suo delitto.; se una turba di parenti valorosi e fop» 
ti direfldessero.la suà impunità; invano là desolala-nn^ 
glie ricorderebbe agii aìtrl uomini il loro dritto; in¬ 
vano le sue lagrime, risveg’lierèbbero ne’loro cuori in¬ 
timoriti quel sentimento j col quale la natura da sé so¬ 
la gli avrebbe in altre circostanze indótti a vendicar¬ 
la; l’assassino, protetto daìlà preponderanza della for¬ 
za, resterebbe sempre, impunito, ed ogni intrapresa 
contro di, luì non farebbe altro che moltiplicare le vit¬ 
time della sua perfìdia, e gli esempj perniciosi dello 
sua impTLinitàj. . , . 

Or questa impérfezlone dello stato naturale è stata 
corretta nello stato civile. In q.uesto stato non si è crea-^ 
io un nuovo, dritto , nia sì è reso sicuro F esercizio del- 
r antico. In questo'stato.don è più un privato' che sì' 
arma contro un altro priverto, per punirlo di un delit¬ 
to che ha commesso; ma è la società' intera : Ì1 depo¬ 
sitario della' forza fnibblicà e quello ch’esercita questo 
dritto , del quale gl’individui si spogliarono per inve¬ 
stirne tutto il corpo, o sia ìi sovrano che lo ràjppre- 
senta. 

_ Né.questa cessione si fece in un istante. 0ovette pas- 
.^are lungo tempo, .prima che gli uomini si spoglias¬ 
sero deli esercizio di un dritto cosi caro aU’uomo. Que- 
stp^non si andò perdendo cfie per gradì quasi insensi- 
bilì ; e nel decorso dì questo libro noi mostrereth'o eo- 
me avvenne questa lenta progressione, e come segui 
lo sviluppò^dellà società' istessà (r). 

Riassumiamo dunque cfiianto si è. detto! 
uomo nello stato naturale ha il dritto alla vita ; 

egli non può rinunziare a questo dritto, ma può per¬ 
derlo có SUOI del itti. 

(ir) Nel ca)>o'x.xX'¥v 
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Tutti gli Lioniini iianiiQ in quello stato il dritto df 
punire la violazione delle naturali leggi; e, se la vio¬ 
lazione di queste ha reso il trasgressore degno della 
morie, ciaseheclun uomo ha il di-ìLto di tog-liergli la 

vita. Or questo clritlo che nello stato della naturale 
indipendenza ciascheduno aveva sopra di tutti, e tut¬ 
ti avevano sopra ciascheduno , è quello che nel socia¬ 
le contratto si è Lrasi’erilo alla società ; si e depositato 
tra le inani del sovrano. Il dritto dunque che ha il so¬ 
vrano d’infliggere, così la pena di morte come qua¬ 
lunque altra pena , non dipende dalla cessione de’drit¬ 
ti che clasci'teduno aveva sopra se medesimo, ma dal¬ 
la cessione de’dridi che eia.scheduno aveva sopra de¬ 
gli altri (i). Nel mentre che io ho depositato nelle sue 

(i) Qiiest.i not.i è desdriata a prevenire rin* ohlnejJone cjie , 
(piatclie giuspiilil)liei;;ta ped.inte poti'eijlje tare su (.jnel die si b 
detto eii'i;.! il cli itto di [utnire , che ha 1'uomo nello stato natoci 
rate. La pena, dicono i giuspulihlicisti, fe un atto di autorità di 
liti verso un inferiore 5 rnn l* egnàfe non [vuò aver 
pero stilP eguale ; par ih parem non kaàet importuni, NeUosralo 
naturale (inoqiie/DitUi gli uomini essentla eguali j non vi jjuò es- 
$er tra loro clii aìjbia iì clrilto di punire* Per rispniidere a cpiest^ 
pl)l>ie'4Ìone io potrei iirgar^ rnagginre de! sillogismo* Potrei 
dire che questa circostanza di saperiorita j che ì i 
cr edo D 0 n eces s a r i a nel Ivi persona eli e in fi i gge la peu a j n on è ad at- 
taJjile ciie nella civile posì/Jonè degli ipominJ* Potrei dire con 
liarljairac ( Commentari al dritto di IVatara e delle GenlL az | 
Piiffcndorf liò, vili, cap, 11 r* jS, i v. nota ) che siccome per 
lina conse'guenza necessaria della costiuT^ione delle socieia civili^ ,1 
le pene non s'inHiggono che da un superiore , m è derivato ,, 
die gli nomini si sono avvezzati a erodere questa circostanza co¬ 
me essenziale alle pene, ed a i^rla di fatto , senza dnnosti-arlo , 
come se fosse tina nozione comune che portasse la Mia pruDVa con 
sé Ma iasciaino ai giuspuJjNrGisti le ioro idee sulle pene j e ri- 
spondiamo alPobbiezì^^ stnzà negare iì principio dal quale è 
dedotta. Che cosa intende per uguaglianza naturafe , Ìo dornan- 1 
do? Questa non può esser altro che P uguaglianza de* dritti* Gli 

sono diiaqiie tigiiali nello stato naturale, 'perdve hanno 
(itì-uali dritti. Se dunque imo perde un dritto^ nel mentré die gii j 
a|yd 1^3 ^ colui che lo perde non e'piu imurnhncnt^t f 

f 
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mani il dritto che io aveva sulla vita degli altri, gli 
altri gii hanno contemporaneamente trasTeritoquello 
eh’ esS avevano sulla mia ed ecco come io e gli altri, 
senza cedere il proprio dritto alla vita^ siamo esposti 
uo-uaìmente a perdeida, quando cadremo in quegli ec¬ 
cessi, contro i quali l’autorità legislativa ha minaccia¬ 

la la pena di morte. 
Ma quali sono questi eccessi, quali sono questi de- 

lilLi, contro i quali l’autorità legislativa deve minac¬ 
ciare questa specie di pena?.Se ella ha il dritto d’in- 
iligcfer le pene captali, come si &■ provato , in quali 
casf può esercitare questo dritto? Quale è il limite che 
ne distingue V uso dall’abuso? ConsuUiamo la ragie- 
de e resperienza, e vediamo ciò ch’esse ci dicono. 

c A P O XXX. 

Della modemmone, colla quale si dei^efai' uso della 
penò, di morte. 

^ oglier la vita ad un uomo ; immolare alla pub¬ 
blica tranquillità l’esistenza di un individuo; impie- 
.(j^re quella iorza ìstessa che dilende la nostra vita, 
per privarne colui che co’ suoi attentati ha perduto il 
dritto a conservarla; rimedio violento è questo che 
non può esser utile, se non quando è colla maggiore 
economia adoprato, ma che, per poco che se ne^abusi, 
degenera in veleno micidiale, che può ìnsensibilinen- 

n^uAle tì coloro che lo ma cjuesu sono a lui sopeiìo- 
TU Or nello stato, naturale colui attenta un dritto di un al¬ 
tro j perde , coinè si è veduto j nel teinpo stesso il dritto corn- 
spendente ch'egli aveva: in questo caso dunque egli non e pnt 
eguale al resto degli nomini^ e per consegiien^a tutti gli altri che 
non han perduto alcun dritto ^ sono superiori a lui, e come su' 
periori possono punirlo. 11 delitto dunque ^ nel tempo stesso 

_4^strugge r trasmette ildmto di punire-, 

L 
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te condurre il corpo politico alla dissoluzione ed alla 
morte. Ciò che avviene in alcune nazioni di Europa, 
è una trista pruova di questa verità. 

Qiuali sono presso queste nazioni le conseguenze • 
che derivano dair abuso che si è fatto della pena di 
morte ? 

Si è moltiplicato il numero di alcuni delitti più atro¬ 
ci j alcuni nienu atroci rimangono impuniti j si è inde¬ 
bolito d vigore della pena. 

Tutti si lagnano della nioltiplicìta degli assassìnj 
in Francia, e tutù attribuiscono questo male alla leg¬ 
ge che punisce colla morte il semplice furto. Manca 
in questo paese al ladro un freno di pili, per non di¬ 
venire assassino. Se egli ruba, è condannato alla mor¬ 
te i se egli ruba ed assassina, è condannato all’istes- 
sa pena. Il ladro dunque diviene quasi sempre assas¬ 
sino, poiché il secondo delitto, senza esporlo ad una 
pena maggiore , lo libera da un testimonio importan¬ 
te, la dinunzìa del quale può condurlo ai supplizio. 
Per punire i furti colla mortesi son dunque moltipli¬ 
cati gli assassini in Francia. 

La seconda conseguenza che deriva dall’istesso prin¬ 
cipio, è i’ impunità de’ delitti meno atroci. Idegola ge¬ 
nerale: una legge tirannica non può conservarsi in un 
popolo libero; una legge feroce deve, presto o tardi, 
perdere il suo vigore in un popolo umano. Sei’auto¬ 
rità legislativa non i’abolisce, la congiura de’costumi 
la la tacere; e' la negligenza , o la durezza de! legisla¬ 
tore , sarà allora la causa unica de’ progressi di quel 
male che una legge più umana potrebbe facilmente 
impedire. Gli esempi possono illustrare questa ve¬ 
rità, sono molti; io ne scelgo due. 

Il fallimento fraudolento è un delitto che sarebbe 
più raro, se fos.se più leggermente punito. In quasi tut- 
t’i codici deli Europa sì trova punito colla morte. Ma 
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qual è ii fallito fraudolento, che sia stato appiccato? 
L’eccesso della pena ha prodotta Timpunità, erini- 
punità ha prodotta la frequenza.del delitto. L’Europa 
è piena di negozianti, i quali, dopo avere abusato del¬ 
la pubblica confidenza , menano tranquilli i loro gior¬ 
ni consumando gli avanzi delle sostanze' di tanti infe¬ 
lici che la loro mala fede ha ridotti alla mendicità. 
Ognuno, si fa un dovere di soécorrerlì nella occultazio¬ 
ne del delitto. Le parti stesse interessate non recla¬ 
mano ii rigore della legge contro di loro; ed il magi¬ 
strato che non ardirebbe dì condannarli alla pena 
dalla legge fissata, è il primo a procurare la loro im¬ 
punità, o ad impedire la manifestazione del reato. 

L’istessd avviene nel furto domestico. Questo delit¬ 
to sarebbe forse còsi frequente, se la legge non Io pu¬ 
nisse còlla morte? Per non veder un patibolo innal¬ 
zato innanzi alla porta della sua casa ; pér non esporsi 
alle pubbliche maledizioni, il padrone nasconde alla 
giustizia il ladro; si La un delitto di accusarlo; éd ii* 
furto rimane impunito sotto la protezione di quella 
legge istessa che lo punisce colla morte. 

L’ultima conseguenza finalmente, che deriva dall’a¬ 
buso della pena di morte , h la diminuzione del valo¬ 
re della pena. Io sono qui costretto a dire delle cose 
ovvie, perchè la natura della mia opera-, e i’ ordine 
delle mie idee mi proibiscono di tacerle. Il lettore ne 
sarà ben presto compensato colla novità che ritroverà 
nelle posteriori idee. 

Le pene hanno un valore’assoluLo, ed un valore dì 
opinione. Il primo è nella intensità della pena; il se¬ 
condo è nell’immaginazione degliuomini.il primo sì 
misura dal bene che si perde, e il secondo dall’ impres¬ 
sione che fa nell’animo degli uomini questa perdita. 

Or non sì può dubitare, che le impressioni più for¬ 
ti perdano il massimo loro vigore, allorché sono fre- 

ili 



queati. La eallosità elle si vede nella superficie de’cor¬ 

pi aiùinat'i ) prodotta dalle replicate percussioni de' 
corpi esterni , non è diversa, (se non cheriguai-dp al 
soggetto) da quella che si genera nello spirito, colla 
replicala immagine degli oggetti che gli si presenta¬ 
no. L’intensità di qualunque mozione dell’animo si 

scema a misura che cresce il numero e la Irequenza 
■delle cause che l’eccitano. La morte non si riguarda 
pjni con tanta indifl’erenza, quanto ne’tempi di peste 

e di guerra. ^ . 
L’orrendo spettacolo diu]qi.ie di un delinquente con¬ 

dono al paiibob dalia mano della giustizia, non lara 
più queir iuipressione che lar dovrebbe , quando si of¬ 
fre frequentemente agli occhi del popolo. La legge , 

delusa nelle sue .speranze vedrà le sue stragi guarda- 
le-con indlifereiìza dagli spettatori, e leggerà ne’loro 

volti intre[>idi l’inefficacia di un rimedio , il cui prez¬ 

zo è la vita di un uomo ([). 
^ Ecco ciò che si osserva in que’paesl, dove si abusa 
della pena di morte. Ma non ci traLt«;nlamo più so^jra 
verità nè ignorate, nè contrastate; e,senza anno)arc 
il lel.tore con altre rlllessionì dirette tutte a provare 
ciò ch’egli non nega, determiniamo in poche parole 
in quali casi, ed in quali modi dovrebbe restringersi 
l’uso di questa pena. Che si tolga la vita a quell'uo¬ 
mo che a sangue freddo ha o direttamente o indiret¬ 
tamente (2) attentatG ferocemente alla vita di un altro 
uomo- Che si tolga la vi^a a colui che ha tradito la 
patria; che ha cercato di sovvertire la sua costituzio¬ 
ne; che, in poche parole, si'è reso reo di maestà ìn 

{i) y qiwcl ma,ximmìi remedium hahet assi dui tai€ 
auùmt mwtoritat^uh, Stìn.^e. iU Ciemeht. Uh, i. cap. 22, 

{2) Gli aUentaii indiretti sar^l^bero uu\acGiìsa caliioninsaj 0 
la testinioniaiiza faliìa di im delitto elife porta seco la pena ditnor- 
te. [ venditori di veleno^ i delitti de"giudÌGÌ in materie capitali j 

anche compresi in (iuetìtQ numero^ 
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primo capo. Che, ristretto a questi soli casi l’uso di 

huesia pena, resecii?ùoue se ne faccia con tutti quegli 
apparali che possono renderla più ini ponente agli oc¬ 
chi del popolo; ma che si cei-chi nel Leinpo stesso di 
renderla quanto meno sia possibile, tormentosa pel de¬ 
linquente.’ Che la differenza della f#na de’varj delit¬ 
ti, a’quali verrebbe destinatà, dipenda dall’unione 
dl'altre pene, e non dal maggiore o minor tormento 
che r accoinpagna. Che si proscriyano tutti quei fero¬ 

ci sLipplizj che sono ancora in uso presso alcune na¬ 
zioni che si gloriano d’essere umane ne’loro costumi, 
ina che sono ancora barbare né loro codici. Che la giti- 
stlaia si vergogni di coprirsi dei manto della tirannia, 
allorché conduce la sua vittima al patibolo, Cheille- 
«■islatore si persuada, che i tormenti i più ricercati 

non fanno altro che inasprire gli uomini contro ìedeg- 
ci, senza eorreggerli ; che indeboliscono l’effetto del¬ 
la pena , invecp di.renderlo più efficace; ch’eccitano la 

compassione pel delinquente, e non l’orrore pel de¬ 
litto;.'che danno gli esempi della ferocia invece delle 
istruzioni heneliche della gì qs tìzi a. Che si persuada fi¬ 
nalmente, che mi’esectizione di questa natura non sarà 
mai accompfignala dall’approvazione pubblica; che 
un’eséci.izione non ratificata dal voto pubblico é Inuti¬ 

le ; e che un’ esecuzione inutile è sempre ingiusta , per¬ 
chè r oggetto della legge nel punire non è di vendica¬ 
re la società dell’offesa ricevaita dal reo, ma di libe¬ 
rarla da’ nuovi mali, a’ quali la sua impunità potrebbe 
esporla ,(i). Ecco l’uso,che la ragione, la giustizia e 

r umanità ci permettono di fare della pena di inqrte? 
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lesile pene d'infàmia> 

•."i sono le sole sensazioni dolorose g’I’ Istrumen- 
iì della sonzìon p#ftalè né'rnodsràtigoi^erni'. Il solodis- 
poUsMio è quello che non ha aUrocche, li bast.one, il 
laccio ed t lormenli per distogliere da’deliLti ì viiii 
suoi scMavi. Dove regna un tiranno, 1 beni,e i mali 
reali sono 1 soli ohe si apprezzano: quelli di opinione 
non si conoscono, perchè non vi è, n’ò può esservi opi-. 
nione sLabili'(.a In un paese, dove T incostante maniera 
di pensare di un solo determina là maniera di pensare 
di tutti dove chi coiManda dispone degli spiriti come 
de corpi, echi ubbidisce non è che un sasso Inerte che 

prende quell'adirezionechegli dà il braccio che lo spin¬ 
ge. Non avviene Tistesso ne’governi moderati In rpie- 
sti ima doppia sorgenle di ostacoli si offre all’autorità 
sovrana , per reprìmere ì’affezion viziosa del cittadinoii 

I due generi di esistenza lìsìCa e morale che gli ap¬ 
partengono , formano questa dóppia sorgente di osta¬ 
coli , de’quali, quelli che dipendono daU’esistenza mo¬ 
rale, quando vengano bene adoprati, hanno'altrettan¬ 
ta forza, e possono anche avere una forza maggiore dì 
quelli che dipendonodairesistenza fisica. Tra gli osta¬ 
coli dipendenti dall* esistenza morale ,o sia cla’*moraJi 
rapporti del cìttadmo colia società, non sì può dubita¬ 
re che uno de’ più forti sia il timore deli’ infamia, o sia 
ìa perdita del dritto alla pubblica opinione. Questa opi¬ 
nione così cara all’uomo ; questa opinione per conser¬ 
va r'ia quale la giovane Indiana si gìtta volontariamen¬ 
te nel rogo, ove brucia il cadavere dell’ estinto mari¬ 
to (i) ; questa opinione, per conseri^ar la quale il guer¬ 

ci) Questo costnme degù lodi^nL ci sembrerà altretta.Uo oià 
sumn, sr, SI nffetta al tero dogma della metempsicosh Essi- ere-' 

É 
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riero corre Innan;?! all’ inimico non della sua patria', 
Bon delia sua raniiglia , ina del suo re che forse non 
conosce, che pestoni che gli ha recati 3 (presta opinio¬ 
ne, per conservar la quale l’uomo si rende in alcuni 
casi superiore a tutte le altre passioni 3 rompe lo il’ i 
freni 3 viola le umane e le divine leggi ; ed otfre intre¬ 
pido il suo petto alia ^pada deli’inimico che P ha chia¬ 
mato ad'un duello, l’esito dei quale è o la morte sot¬ 
to ì colpi dell’inimico, 0 la perdita delia vita sotto la 
manaja del carnefice, o la perdita della patria, de’pa¬ 
renti, degli amici, delle fortune, di tutti gli oggetti 
della sua amicizia e del suo amore, quando la Tuga 
lo libera dai rigore dèlia legge che Io condanna alla 
morte 3 quest’opinione che ITiomo preferisce alla vita, 
perchè non rimane sepolta insieme colle sue ceneri 
nella tomba che le racchiude, perchè resta unita ai 
suo nome, anche quando termina la sua esistenza 3 que¬ 
st’opinione, io dico, offre alla diligente mano delle- 

« 

ilojio eJìe r anima, dopo la dissoluzione del corpo^ va ad anima-- 

r<s iin altro corpo, e eiie queste trasmigrazioni successive e cori' 
tinue non avranno inai due. Io non so come con questo sistema 
^bbia potuto stabilirsi, che la sposa debba mescolare le sue Ge¬ 
neri con cjuciJc di uno sposo, dal f|iial6 deve rimaner per sempre 
separata. Ma per un ef^cfcto della solita contraddizione dello spìri¬ 
to uinaito, una sposa che evitasse questo orribiié suicitlio , sa¬ 
rebbe per sèmpre inj'ame nell" Indostaiiy e ì suoi tìgli verrebbe*- 
ro anche a paKtecii>are deìia sua ignominia, {Ìli Europei non bari 
dovuto sten car poco per diminuire il numero di questi spettacoH 

paesi da essi soggiògati* Alcuni principi mori neban latto rm 
oggetto di contribuzione j col permetterii media fi te un conside¬ 
rabile pagamc;uo/G/n' il credereblie? Vi sono delle donne india- 

nt ebe si son vedale oceupace a’ più penosi lavori , per guada- 
giiare la somma cb era destinata a comprare il |)ermes3odi que¬ 
sto strano suicidio. Se L'opinione può tanto cóntro la natura e la 
ragione , qual forza nofi avrebbe, quando iosse combinata col- 

una e coi altra^ Ne! quarto libro di quest' opera noi ci occo- 
peremo di questo grande oggetto , che non osserviamo qui che 
dàll aspetto che interessa il codice pénale,, 
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g'isbtore grìstn-imenù jHà eBìcaei , per allon tanar'gli 

uotnini da’t!elitti. _ u n’ • i- 
L’Eo’itlo fi-' ‘1 pruno a Gonpscere 1 ellicacia di cpie-. 

sta l'orla, e ad insegnare alle altre nasoni l’pso yan- 
taVo-loso che potevano farne le leggi. Col piiiingegno- 
soTrtifiisio 'i savi légiàlatori dì cjuésto àulico popolo 
cercarono cl’intiuio'rire 11 nialvàgio con dna pena po¬ 
steri òre al la sna inor Le. L’ iiomo poLen Le c ìle ' v iolav a- 
le !e!»‘P'i, poLevh'i. sperare finché viveva dì rimanere im¬ 
punito sotto rombra del suo potere; ma, terminando 
cjnesto colla svia morte, egli scampar lion potè vài ter¬ 
ribili'decreti di nn rigoroso;giudizio che condannava 
ad un eterno obbrobrio il suo noinCj e lasciava inse¬ 

polte le àbborrite sue ceneri. 
Il cittadino, il magistrato , il sacerdote, il re, al¬ 

lorché moriva, doveva esser giudicato prima di esser 
senoUo. Un tetro Ugo separava l’abitazione de’viven¬ 

ti tia'quella de’morti. Sulle sponde di questo lago s't 
fermava il cadavere, ed nn araldo ad alta voce ne in¬ 
timava il terribile giudizio: “ Chiunque tu sei, gli di¬ 

ceva, ora cbe il tuo potere é, terminato colla tua vi- 
” t;i, ora che i titoli e le dignità ti abbandonano ; ora 
” cbe rinvidia non nasconde i tuoi benefizi, il timore 
’^lon occulta i tuoi delitti, l’interesse non esagera nè 

” i tuoi vi'/j, né le-tue virtù ; ora é il ^ tempo-dì render 
” coli to' alla patria delle tue azioni. Che hai tu fatto 
*mel tempo della tua vita-? La legge t’inlerroga; la 
” patria ù ascolta; la verità ti deve giudicare”. 
” Allóra quaranta giu dici sentivano le accuse che si 
producevano contro del defunto; si palesavanoque’ de¬ 
litti eh’erano rimasti occulti durante la spa vita. Sì 
esaminava col niaggior rigore come aveva ubbidito al¬ 

le le«'gi r so s*"® GÌttadino ; come aveva amministrata la 
giustizia, se era magistrato ; còme aveva esercitale le 
funzioni del suo sacro ministero, se era sàeerdole ; coft' 
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qual moderazione aveva fatto uso del suprèmo potere, 
èe era il re. Il cittadino che aveva violate le leggi j il 
magistrato che ne-aveva abusato ; il sacerdote che le 
aveva disprezzate sotto gli auspicj della superstizione; 
il re che aveva versato il sangue del popolo in una 
guerra ingiusta, che aveva profuse lé rendite pùbbli¬ 
che pe'suoi piaceri, che aveva comniesse delle violenze 
contro de^privati, dell’estorsioni contro del pubblico, 
che aveva dettata o protetta una legge i n gì asta, che, 
in poche parole, abusato aveva de suoi dritti ed oscii^ 
rato lo splendore dei trono ,,era coìiie gli altri condan¬ 
nato ali’infamia e privato di sepoltura. Questa non si 
concedeva se non à colui che i giudici trovalo avevano 
innocente ; e-Ciuest ultimo uffizio era pieceduto da un 
elogio destinato ad incoraggiare la posterità dell’ illu¬ 
stre defunto; a praticare le sue virtù, e ad imitarne 

r esempio (i)'. ^ ^ 
Ecco a che si nducevano quei lamosi giudizj de 

morti degli Egizj, ,de’quali tutta l’antichità ha parla¬ 
to con meraviglia e stupore, come quelli che, forse 
più di ogni altro, influirono a’rapidi progressi che^la 
virtù fece presso questa nazione che poteva con ragio¬ 
ne gloriarsi di essere l’istitutrice dell umanità. Essa, 
come si è detto', fu la prima a conoscere la^ possibili¬ 
tà di sostiUiire ì sentimenti alle sensazioni, le pene 
ideali alle pene reali, F ignominia a’tormenti. 

Dopo.degli Egizj, Minos (2), Licurgo (5), Zaleuco (4)5 

(i ) Yeggasi Di odoro lib, 
Ì2)V, ÌHin. in Minoe, 
(3) V* NìcoIavGragii r^pitèiicci hdeedceìfi» x it* taoul^z 

IV* instiL I. 11, 11 iv taMilu vi, insti té k* €t vi 11* instit* 
^i^ apudQrotiQi?^ in AnlìipnU V, 

(4) Polibio, dovè parla della legislazione dì Locri, rapporta 
tra le altre unn legge di questo legislatore colla eguale, per lìn- 
peclireil lusso delle donne, si stabiliva die le solé prostitute par¬ 
lar potessero ornamenti d^oro e vesti dipinte* Di odoro Si culo la 
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Gai’onda (f)e Sololìe (2) mostrarono in Creta^ in Ispar^ 
ta, in Locrii in Turio ed in Atene i prodigiosi effetti 
dt'iropiiiione pubblica ben maneggiata j e del timor 
dell’iulamia j quando venga opportunamente adopera¬ 
to dalle leggi. 

Roma istessa, finché fu libera e virtuosa, conobbe 
quanto contribuir potesse alla conservazione de’cpstu- 
mi Và correzione del censore, il giudizio del quale, 
sebben seguito non fosse dalla perdita di alcuna cìvi¬ 
ca prerogativa, spaventava nulladimeno il cittadino 

rapporta più difFiisainente. Chn una donna , diceva la legge, di 
cóTidizioìiG liòcru, j tiittavoita ch^ non sia uhl/riacci j non pQSS^ 
ai^er presso di se ptii di una serva ; che non esca di noti e fuor 
(li città y (Jìiando non io J^accia per andare a ritrovare il suo clrv.^ 
(^0 > ^lia non si carichi di giojclli né di stoffe dipinte j pur¬ 
ché non pro fessali mestiere dicorUgiuna,- che ticssun uomo por-^, 
ti addosso uòiti di ilruppo miicsio , t/aundo non lo ffacciiZ 
prostitnirsi ad md infame dissolutezza. Vedi Dtodor* Sic. HisL 
lih. X IJ. cap^ 21* Una legge- simile ebbe anche Itiago in Isparta f 
come SI può vedere in Gleniente lessandrino Fty^dagog. lih, i u 
cap. Idi > ed in Eliano Var. hist. liò. xxv, c. vii, 

(1) Egli stabilì ima pena mlainante pe^ calnnoiàtori ^ ed nn^al¬ 
tra per colora che abbandonassero l’esercito j o ritìtitassero ài 
])renJer iearini per ia difesa deii^t patria. 1 primi dovevano con¬ 
dursi per ie pubblicJie strade coronati di tumarijio y per far co¬ 
noscere al pubblico fin dove era giunta la loro malvagità^ e gli 
ultimi dovevano rimaner tre giorni esposti nella pubblica piaz¬ 
za vestiti con abiti da donna. Veggasi DÌod. Sic. ad Oiimp. 85 
(in* 3. Questa, due leggi Ijasterebbero per far ineritare a questo 
eélebre legislatore le lodi che Aristotile giustamente gli dà nel 
ij. nò. de Repuè^ cap. iiltim. 

(2) Veggasi la collezione delie leggi Juiche di Petito ne’ vari 
titoli, e piu d’ogni altro nel i v. tu. q. e nel /iA vt t t ^ 

assistere a’pubblici sacrìEzj. . 
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coir ignomìnia che spargeva sulla sua persona (r). Io 
non parlo dell’in Talli ia detta di driUo, che unita era 
alla perdita dì una gran parte delle civiche preroo^a- 
tive (2). Questa conservò il suo vigore anche cpiando 
l’altra lo perde colla decadenza de’ costumi, della cen¬ 
sura e della libertà. Il Romano, degradato sotto gl’in¬ 
sulti della tirannide, non lemeva forse T infamia del¬ 
la legge, come quella che lo privava deli’opinione 
pubblica} mala temeva come una pena che Tesciude- 
i/a da qualunque dignità civile (5) o militare (4), e da 
qualunque ministero giudiziario (5) ; che lo privava di 
ogni potere e della speranza di ottenerlo (6)} e che 
gii proibiva fino di far da accusatore (7) o da testimo¬ 
nio (8) ne’giudizj. L’amor del potere, venendo allo¬ 
ra in soccorso dell’indebolito timor dell’infamia, da- 
ya air infamante pena quel valore 'che senza questa 
combinazione perduto avrebbe tutta la sua antica ef- 
bcacia. Ma il dispotismo non fu la sola causa che in¬ 
debolito aveva l’assoluto valor deirinfamia presso que¬ 
sto popolo. La moltiplicità degl’ infami, e l’abuso che 
si era fatto delle infamanti pene (9), prodotto avreb¬ 
be i’ istessQ effetto anche in una forma pifi moderata 
4i governo. , 

it)Cenjoris jadichim nikil fere damnato affert, nisiniborem 

JttnjUe, cjand amnis ea jiidicadù versatnr.tanUimmodo in. nomi¬ 
ne , animadoersio ism i^homiiiia dieta est. Cic, Uè iv et*- Ren 
teste IVanio. ' ' ' / ‘ 

(*) V. yigoii. de Jiidiciis Uè. 11. c, 3. 
(3) L. X. C. de Dignit, 
(4) A- 4'. ad tetnpirf /).. de re mi Ut. 
(5) L. ua 33. C. dedicar. L. t. D. ad Le^. Ja/. de vi pria. 

/ LegcD.de fui. L... D. de^ojic. aésessanm. 

L fi eti , (7; |jr fj* ec €tccnsi^tt 
(8) Lt 3. et 21, A), de testiò^ 

19) Her persiiad«i-si ddl’almso che sf fece in Roma tìeil’infa¬ 
mia , basta eggere nel Dipto il titolo de his <pn notantur il 
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Regola generale: per dare alle pene d’infamia il 

massimo valore,e |jer ottenere che lo conservino,bì- 

jogna che la destinazione di queste pene segua l’opi¬ 
nione pubblica e non la contrasti; che il numero de¬ 
gl’infami non si moltiplichi troppo; che non sì ado- 

prino quéste pene contro quella classe della società 

c^he o poco 0 niente conosce F onore. Lo .sviluppo de’ 
tre principi compresi in questa regola indicherà al le- 
mslalore l’uso che far si deve delle pene d’irifamìa* 

fo comincio dal primo. _ ^ 
L’infamia della legge è zero, se non e unita all in¬ 

famia di opinione. Questa verità , comeche ignorala da 
alcuni legislatori, non lascia d’èssere evidente. L" in¬ 
famia è una pena , e la pena non è che la perdita di 
un dritto. Or qual è il dritto che si perde colla' pena 
d’infamia? Se la legge non combina con l’infamia al¬ 
tre pene, il dritto che si perde coll’infatriiaj è il drit¬ 
to all’opinione pubblica. Se ropìnione pubblica non 
considera dunque come infame colui che la legge con¬ 
danna all’infamia, la pena svanisce da sè stessa, per¬ 

chè perde il suo effetto. 
Ma si domanda; può mai questo avvenire?La leg¬ 

ge non può essa determinare, come vuole, ropìnione 
pubblica ? Non può essa ottenere che questa consideri 
come infame chiunque essa ha punito'con’questa péna? 

Due riflessioni fondate sul fatto basteranno' per ri¬ 

spondere a queste due dimande. 
^ Supponi amo che un legislatore, per far pompa del- 

r onnipotenza delle sue leggi, dichiarar volesse ono¬ 
revole la condizione del carnefice. Supponiamo che 
l’uomo ch’ esercita questo terribile ministero, venisse 
tutto ad uh tratto decorato de’più laminosi titoli , e 

dell’p'ò insigne dello stato ; che la sua .discen¬ 
denza partecipar dovesse alla nobiltà che la legge ha 

conce<lnt® al padre, e eh’esclùsà non fosse da qualtin'" 

à 
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qué carica o dignità civile. Che ne avverrebbe > Il car¬ 
néfice e i suoi figlronorati dalla legge,rimarrebbero 
come; prliTia infami néir bpiiiidìie pubblica. 1 titoli e 
l’orcilrie a lui conceduti, invece di decorare la sua con-* 
dizióne , diverdébbdbò gli oggetti del rifiuto di colori 
èhe, prima ne erano ornati ,, e cori un’ìstaritàheà rivo¬ 
luzione d.’ideé sì .convertirebbero ili Ségni, d’infamia 
quel li che prima erano i segni dèlia nobiltà e del me rito. 

, Si.dirà forse che ili quésto caso la natura èquella 

chè determina l’opinióne pubblica ad abborrirecolui 
eh’esercita questo «ariguinosd riiinistero, e che 1* infles¬ 
sibilità non deve in quéste caso attribuirsi aTI’òpÌMÌo- 
rie j.ma alla naturià òhe la.determina. Là leg'ge trion- 
fejrebbe duhque dell’opinìoriè, se T opinione non fos¬ 
se sostè'riuta ed inspirata dalla natura., 

;■ ì^er, rispondere a questa òbbiezÌorie, w domando so¬ 

pra quali fondamenti può àssèrirsi, che T infamia del 
Garnefiee sìa ìnfpiratà dalla' natura ? La natura non è 

ella forse costante nel!è,sue opèragioni ? Se essa déter- 
ininasse r opinione pubblici ad àbbdrrire il cariiefice, 
perchè non irispirerebbe .essà, l’istessò abbòrrìnìento 

pél guerriero ch’esegue la sentenza di morte coritrd 
del suo compagno? Perchè il granatiere che scarica 

un colpo di fucile sul petto del suo camsratd \ che non 

ha forse trasgredite che le sole leggi della Jiscipliria, 
dovrèbbe essere onorato ; e dovrebbe pòi èssere infa- 
rfie il Carnefice che fa spirare sopra U pàtibòlo.un mo¬ 
stro che ha commessi i puV orrendi attentati ? Sola na¬ 

tura' determinasse l’ópnìione pubblica à dichiarare in¬ 
fame il carnefice , queHó rrfìhìstéro non avrebbe dovri- 
to forsè avere l- istessà sorte presso tutt* i popoli. éd 
in tuttii tempi? 0a che .dunque deriva, che in Ma- 
fpccó ll;èe è il carriefice de’suol sudditi ? Perchè ri’el- 
lé antìc.hè monarchie deir Asia quest’ impiego si èser- 
bftaèa dà un de’ priirii .ulfizriali dèlia' cóète; dà colui che' 



L X SCIENZA * 44 
decorato era del nome dì gran sacrificatoreP Perclife 
presso gl’Israeliti la sentenza di morte si eségaiva o 
da tutto il popolo, 0 dagli accusatóri, o da’parenti 
deir omicida , e qualche volta da’ giudici stessi, senza 
che le loro mani bagnate dal sangue del reo. divenis¬ 
sero infami ? Perciiè presso i Romani i littori non era¬ 
no infami ? Perchè presso gli antichi Galli i loro ve¬ 
nerandi druidi non perdevano niente dell’opinione del 
popolo, trucidando insieme colie vittime gli uomini 
che pel loro delitti resi si erano degni di morte? Per¬ 
chè in altri teitipi la sentenza fj* niorte eseguita era lu 
alcuni pgesì della Germania dal più giovane della co¬ 
munità i in Stedien dall’ulLimo abitante che fissato avea 
il suo domicilio nel paese'; in Franconia dall’ultimo 
ammogliato; ed in Heutingue dall’ultimo magistrato 
ammesso nel consiglio, senzaehè alcuno di questi ono¬ 
rati esecutori rest.asse infamato nella pubblica opinio- 
Xje? Aristotile finalmente avrebbe egli ardito di met¬ 
tere nel numero de’magistrati il carnefice,se i Greci 
ne’suoi tempi avuto avessero per le funzioni di questo 
niinìstero quell’abboininio e quel disprezzo che oggi 
noi ne abbiamo (0 ? 

Questi fatti ci mostrano bastantemente chela natu¬ 
ra non può avere alcuna parte nell’ infamia, della qua¬ 
le oggi è coverto il carnéfice ; poiché , se così fosse, o la 
natura avrebbe.dovuto esser incostante nelle sue ope¬ 
razioni, o r infamia del carnefice avrebbe dovuto es¬ 
ser comune a t-utt’i popoli e in tutt’i tempi. L’ob- 
hiezione dunque proposta è fondata sopra una falsa 

Rissiamo alla seconda questione. 
Si è dimandatp ; se basti che la logge dichiari uno 

jurame, por Ottenere che sia ques.ti infame nell’opi¬ 
nione pubblica. Un fatto solo basta per risolvere que¬ 
sta seconda quistìone. In una nazione dell’Europa, per 

AristptUe da Jih, yi, cap. iilf. 
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reprittiere la mania de’ duelli, si ebbe ricorso ad ufi 
i^iinedio che pareva alto a distrngalere il male nella 
sorgente islessa che lo prodiioéva. Si proibirono \ duel¬ 
li, e ìa san2k)ne.delia legge fu Finiaiiìia. Si dichiarò 
infame, tanto colui che dava ìa disfida , quanto colui 
che ì’accettava Quali furono gli effetti di questa leg¬ 
ge ? I duelli seguitarono ad esser frequenti come pri- 
ma. L’opinione pubbiica non ratificò l’infamia della 
legge. Colui che sopportava ì'oltraggiò, colui che non 
accettava il duello, era infame neli'opinicne pubbli¬ 
ca, e colui che si batteva, era infame per dc^to. 

L’infame per legge seguitò ad esigere il rispetto 
de’Suoi concittadini : egli non era dunque infame che 
di nome. All’incontro colui che aveva ubbidito alla 
legge,era l’oggetto del disprezzo pnbblico: egli non 
era dunque infame di dritto , ma lo era di fatto. S'i 
disprezzo dunque l’infamia della legge, e si temè quel¬ 
la dell’opinione; si disprezzo l’infamia di nomejejSi 
temè quella di fatto.. 

Non è dunque la legge quella che può stabilire Tin¬ 
famia: essa non può far altro che manifestarla. L’opi¬ 
nione pubbiica, questa proprietà la pili libera e la piu 
cara de’popoli; l’opinione pubblica che devè essere 
rettificata dà’lumi, corretta dalTistruzione, ma non 
mai violentata , non mai dispr'ezzata dalle leggi ; l’opi¬ 
nione pubblica, io dico, è quella che può solo deter¬ 
minare r infame. Il legislatore il ori deve far altro che- 
Soccorrere ,Ie leggi dì quest’istessa opinione ne’casi 
ne’quali si combinano coll’interesse pubblico, pale¬ 
sando colle formalità del giudizio e colla pubblicità 
deli infamanlfe pena, l’infamia del reo che, senza que¬ 
sta pubblica esecuzione, sarebbe fórse rimasta oceuL 
ta, incerta, o almeno a pochi nota. 

Le pene infamia non debbono dunque essere ado- 
perate che.pe delitti che sono di loro natura infainan- 
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(O* Ecco 11 primo canone, col quale diriger si de-» 
ye Tuso di queste pene. Io passo'al'secondo principici 
che si e esposto nella regola generale cKe riguarda il 
numero degl’infami. ■ ‘ ' 

Aon vi'vuol molto a vedere che il valore dell’infa¬ 
mia deve dlpenderé molto dall’economia, colla quale 
si adopra questa pena.'L’infamia è una pena' di opi¬ 
nione: or le impressioni troppo frequenti sull’opinio¬ 
ne indeboliscono T opinione Istessa. Q'iiesta verità com¬ 
parirà più luminósa, se sarà illustràta'd^ im esempio. 
\]]k grave pericolo sovrasta ad un popolp. Un cittadi¬ 
no ardito corre in mezzo V maggiori rischi a salvare 
1^ patria. L’esito corrtsporide alle sue speranze. Egli 
ritorna dalla sua gloriosa intrapresa coverto de’segni 
dLl suo patriottismo e dei'suo coraggio^ La nazione 
benefica il suo eroe, e 1’,opinione pubblica ruguaglia 
agli dei. Questo pericolo si ririifova per ben mille vol¬ 
le. Mille cittadini l’un dopo l’altro corrono cogl’istes- 
si rischi alla 4ifesa della patria intimorita, e ciasche- 
dunó di'essi gl^orìoso ritorna dalla ’sua felice intrapre¬ 
sa. La saltile della patria si deve tanto all’ ultimo^, 
quanto al primo, I rischi, a’qiiali sì è esposto Ì1 pri¬ 
mo, non sono niaggiori di quelli,a’quali si è esposto 
r ultimo. Il popolo è persuaso deli’uguaglianza del be- 
heficip, ottenuto dall’uno e dall’altro i ed è persuaso 
dèli’uguaglianza del merito. Ma l’eroismò dell’ ultimo 
cittàdino là'rà forse nell’opinione pubblica quell’ im¬ 
pressione che VI lece l’eroismo del primo? L’opinione 
pubblica, scossa per tante replicate volle da impres- 

(i) Mi pi^cc di rapportare cjiù una legge de’BorgogJioni ^ do¬ 
ve si trova’osserLy-ato questo canone. Per; ori anfìco ed universa¬ 
le preghidaio Padulterio p un delitto fnhinante per la fémmina, 
e non per4'uotno/La legge de;Borgognóni ségni P opinione puh- 
yica nel punire questo deli^tto. Essa ]nml con una pena pecunia- 
xla V uomo, € coìP infamia \h donna. Veggasi nella Collezione d.i 
LindenBrogio il codice de* Borgognoni cap. 44® 
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$Ì(pni istesso genere, sarà essa cosi energica nel 

corrispondere, come lo era nel.principioì Quale sarà 
VelfeLLo di tutte queste ripetute iiupressìoniì L’ulti* 
jijo eroe non otterrà quella (jutintità di Q]piniutiLe che 
ottenne il primo j ma il primo perderà lutto quello 

che aveva di più sull’ ultimo. 
Applichi a rito questo principio all in lamia •, e noi tro;- 

veremo che sìcooine il numero degli eroi troppo mol¬ 
tiplicato indebolisce nell’opinipne degli uuuiini il me- 

'rito deli’ eroismo, cosi il numero degl iiilami, troppo 
moltiplicato, indebolirà nell’opinione degli uomini il 

valore dell’ infaiiiia ; noi troveremo che, tanto nelle 
pene quanto ne’ premj di opinione , il loro valore s^i di¬ 
minuisce a misura che si moltiplica il numero de pu¬ 
niti o de’premiati (i): noi troveremo finalmente cne^, 
sì nelle une come negli altri, i due principi già svi¬ 
luppati non bastano per dirigerne T uso , ma che se ne 

richieda un terjio, e questo determinar deve la con di¬ 

zione delle persone , per le quali debbono adoprarsi. 
Se vi è una classe nella società che poco o niente co¬ 

nosce l’onore, poco oniente apprezza I opinione pub¬ 
blica, per promuovere questa al bene, per distoglier¬ 

la dal male, il legislatore non deve adoprare nè ì pre¬ 

mj nè le, pene di opinione. Qli onori e 1 infamia sa- 
15‘anno inuliii per questa classe j i premj e le pene rea¬ 
li saranno i soli incoraggiamenti, e i soli freni oppor¬ 

tuni per essa. Se vi è una classe nella società che pre¬ 

ferisce Tonore alla vita, la morte all’ infamia i per que- 

(i) Solo ne ve<]^eatlo ch^ il troppo 
moltim Atencijj fece stabilire cliesì restitiiissero. nel 
onore tn^ui qaelli oh* trano s tati condannati al T in^ainia, priina ifel- 
U sua pretnraj a riserva di alcuni che nella legge vengono specifi¬ 
cati : pVc; ari ^oi àfXc^, 

j ^Xjjy ecci 4 , . Infamia, notaci (jnot^uot sunt ante 

ionis pnei ttram^ integri^ fa r<jtifnunf«r j pntettt ijuum Uf 

cfc. , « • Sahnis lex ex Pintarclio,. 
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Sta classe i premj e le pene ideali-saranrio più effica* 
ci che i premj e le pene reali. Queste verità sono co¬ 
sì evidenti che sarebbe imitile dimostrarle. Ma sì do¬ 
manda, esistono, 0 no, queste due classi cosi diverse 
nella piu gran parte delle presenti società dell’Euro- 
pa f Per una porzione dei popolo, l’infamia non sa¬ 
rebbe forse un 1 reno’impotente? Se mai se n’eecettua- 
1X0 i governi perfettamente democratici, in tutti gli 
altri i tiUlma classe della plebe non dovrebbe forse 
essere esclusa da queste specie di pene? In quali cir¬ 
costanze potrebbero esse dunqueessere indìsLìnlamen¬ 
te minacciate a tutte le classi dello stato? 

Won b questo il luogo di risolvere tutte queste ina- 
portantissime quistìoni. Esse richiameranno da qui a 
poco la nostra ri Hess io ne, all orchi; parleremo del rap¬ 
porto delle pene co’ diversi oggetti che eoinj'wngono la 
stalo delle nazioni. Lasciamo dunque sospesa la curio¬ 
sità del lettore, e conchiudiarno questo capo con una 

riflessione quanto vera, altrettanto ignorata da molli 
legislatori. Il campo delle pene, racchiuso ne’limiti 

dell’umanità, è molto ristretto, se sì paragona con 

quello de’delitti. Che ne avverrà se l'economia, la vi¬ 
gilanza e l’arte de! legislatore non supplisca a questo 
difetto? Che ne avverrà se il legislatore ne impiega 
inutilmente t prodotli ? Egli dovrà uscire da’suoi con¬ 
fini, e cercare negli spazj intennlnabiJi della tiranni- 
de e della ferocia quei rimedj violenti che riparano 
forse per un momento il male, ma che lasciano per 
seriipre spossato il corpo politico e illanguiditi tutt’i 
suoi mùscoli-Ecco ciò'ch’è avvenyto in una gran par¬ 
te delle nazioni di Europa, ed ecco ciò che indur do¬ 
vrebbe un savio legislatore ad eseguire non solo 
proposte regole*, ma a dare anche alle infamanti pe¬ 
ne tutti que differenti gradì di se^^erità, de’qualì L 
rebbero suscettibili, ... ^ 
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Il mìiìofe tra questi esser dovrèbbe la semplice di¬ 
chiarazione d’infamia.' A questa dichiarazione aggiu>' 
gner sì potrebbero alcune circostanze più o meno igno¬ 
miniose , proporzionate al maggiore o minor valore 
dei delitto. In alcuni casi si potrebbe, per esempio, 
aìEggere in una piazza pubblica il nome del delinquen¬ 
te , il suo delitto e l’infamia alla quale è stato condan¬ 
nai^, comesi faceva alcune volte in Atene In altri ca¬ 
si strascinar si potrebbe la sua effigie per Je pubbliche 
strade; in altri si potrebbe esporre per alcuni giorni 
il delinquente in una piazza pubblica a tutti gì’insul¬ 
ti del popolo ec. Il legislatore dovrebbe in ciaschedu¬ 
na infamante sanzione indicare la circostanza che do¬ 
vrebbe accompagnarla» 

CAPO XXXIL 

Delle pene pecuniarie (i). 

Si è creduto da alcuni, che le pene pecuniarie 
non dovrebbero aver luogo nel piano dì una savia le¬ 
gislazione. Le ragioni che ne adducono, sembrano a 
primo aspetto molto vigorose. Quando si tratta di pe¬ 
ne pecuniarìe, essi dicono, il malvagio non deve far 
altro, che proporzionare le sue fortune co’ suoi pravi 
disegni : il freno politico in questo caso non è forte 
che pel povero e per l’avaro. 

Il ricco che cura poco il danaro, curerà poco le leg- 

(*) Io noB parlo in <jiicsto capo dell* viso che sì è tatto dai 
popoli J>arl)ari di queste peiie. Questo oggetto interessante richia- 
inerk da qui a poco ìe nostre cure. ÉsaTnlnrfndo il rapporto delie 
pene co’diversi oggetti che compongono.lo stato d’un.i natione, 
noi esamineremo diftusainente i motivi, pe’quali i popoli h.irba¬ 
ri non lian per così dire conosciute altre pene, che le pecuniariej 
e mostreremo 1* opportunità di questo sistema penale col siste¬ 
ma politico de’popoli che sono ancora nello stato dì bariari** 
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gl. Colla borsa alia mano egli correrà al delitto sefisa 
il luinirno spavento. EgJi violerà la legge con una ma¬ 
no, e placherà coll^altra la giustizia, vile mcrceoaria 
de'suoi attentali. 

A questa ragione se ne agglugne un’altra. Come 
combinare T miparziarità della legge colla peciinlaria 
sanzione? Nell’infanzia di un popolo, finché la pri¬ 
miera ripartizione de’fondi sostiene coll’uguaglianza 
delle proprietà l’-uguaglianza delle private ricchezze, 
le pene pecuniarìe possono esser giuste , perchè ugual¬ 
mente dolorose per tutti gl’ indivìdui della società ; 
ma, questa primitiva uguaglianza distrutta, potreb¬ 
bero esse senza ingiustizia esser adoprate? L’ìstessa 
multa sarà una pena troppo forte per uno, troppo mi¬ 
te per un altro. 11 rigore della legge varierà colia di¬ 
versità delle fortune de’suoi violatori Un isLesso de¬ 
litto condurrà all’indigenza una famiglia, e lascerà 
l’altra nell’antico suo agio. L’istessa pena esaurirà 
tutta la proprietà di uno, e non segregherà dalla pro¬ 
prietà dell’altro ohe una infinitatnente pìcciola frazio¬ 
ne. Essa sarà tirannica e debole, feroce ed impotente 
nel tempo is tesso. 

Finalmente, all’alterazione necessaria che la mul¬ 
ta riceve dalla disuguaglianza delle fortune privale, 
si unisce quella che le deriva dall’incostanza dell’opu¬ 
lenza pubblica. Lo stato delle ricchezze, di un popolo 
varia col variare de’ tempi. Le nazioni, come i loro in¬ 
divìdui, acquistano, perdono, rare volte conservano 
per lungo tempo le loro ricchezze. Con un periodo 
quasi ordinario e regolare esse passano dalla miseria 
alla mediocrità, dalla mediocrità all’opulenza, dal¬ 
l’opulenza alla mediocrità e dalla mediocrità, alla mi¬ 
seria, Il rigore delle pene pecuniarie varierà dunque 
di continuo, e sarà così incostante, come lo è lo stato 

ricchezza pubblica. Esse saranno ora troppo for- 
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tv, ora troppo deboli, rare volte proporzionate allo 
kato della ricchezjia nazionale (i). 

Ecco tutto ciò che si pub dire contro le peiie pecu- 
piarie: ma quelle ragioni svaiiiscQno sqbiloches: 
termina il vero uso'phe si deve lare di queste pene. 
■ I dnè prinoip generali, che debbono determinarlo, 

LMSe’'vecnniarie non debbono adonrarsi clie 

pe’aoli de'liiti c'ha dipendoho4all’n«*M del dnnnro. 
; a. Esse non debBonp determinare la quantità del- 
la multa, ma ia porzione ohe si deve sottrarre dalle 
fortune Sei reo. Colui, per esempio, che Sara conv n- 
to di aver commesso il tal delitto,^ sara punito co. a 
perdita della terza, quarta, o quinta parte de suoi 

^^Ècco come dovrebbe esprimersi il'valore della pe¬ 
na , ed ecco come si svaniscono le ragioni che si ad¬ 
ducono contro r uso delle pene pecuniarie. ,,, . 
' Il primo principio lo ditende dalla prima obbiezio. 
ne, ed il secondo dalle altre due che si sono prodotte. 
Si è detto, che la pena pecuniaria non ispaven era il 
ricco, che noii apprézza il danaro* Ma quando a pe¬ 
na pecuhtarìa non cade che su’delitti che dipen ono 
daU’avidità del danaro, allora il ricco che nonloap- 
prezza, non ha bisogno del freno delia pena per non 
commetterli. L’istessa ragione che gli fa disprezzare, 

(j) Noi troviamo nel codice longobardi una di 
Sta verità, t Longobardi, con<niistata eh ebliero J'„,. 
saronè istantani:j^meiite povènk alla ricctipiat 
iore dellé péne pecòniarié divenne inéiScàce ad irnpe tr ^ * 
tentarlo loro re conobl^e donde yeniv^i ii ìnale , e hi cos r ^ 
accrescere quar^titk delie"thhItc'gH le ylropo^^lOIlO a 
ve ricchezze della sha nazione. ( Vengasi il codice dt Longo 
di lib. tit, 7, Caterina imperaEr>ce delie Russie, vuo 
che il valore delie pene peeuniarie si muti in ogni So annu / 
Rass^^rU XIX. 44^* ma qtiesÈo.non giova che ad evitarci n - 

timo de' tre inconvenleati che si son nroposti.>. 

i i 
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!a peJia, ìo terrà lontano dal deìÌLto. Sé al eonf.r'é'ncS, 
è ricco ed avido tiel tempo isLesso, t^ueli’istes&fi 

passione che lo spinge a violare la legge, gli farrà te¬ 
mere la pena (i). 

Si è detto inoltre, che le pene pecuniarie tvoii sono 
combinabili coli’ira parolai ita della legge; chesapjao- 
sta la necessaria disuguaglianza delle private rìcciiez- 
ze, per l’istesso delitto esse recano mali diversi; che 
sono nei tempo istessu troppo forti per gli uni, e trop¬ 
po deboli per gli altri ; che finalmente; esse saranno 
rare volte proporzionate allo stato della FÌcchezza na¬ 
zionale. 

iSIa io domando : queste rillessioni avranno esse più 
luogo, quando la pena pecuniaria non è determinata 
dalla quantità della niuìta, ma dalla porzione ciré si 
deve sottrarre dalle fortune del reo? Quando k leg- 
le dice: la pena dello steli ionato, per esenjpio, siala 
perdila della metà delle fortune del reo, questa pena 
non sarebbe e»sa ugnale tanto pei reo più ricco , quan¬ 
to pel meno riecoi Non sarebbe essa forse ugualmen¬ 
te ojvportuna nello stato della maggior ricchezza dì 
una nazione, ed in quello della sua maggior povertài 

Nel sistema giudiziario da noi proposto questa ma¬ 
niera d’infligger le pene pecuniarie potrebbe esser 
molto fncrlmenteeseguita. Gristessi giudrei deliatto> 
che decider dovrebbero della verità dell’ accusa, do¬ 
vrebbero indicare lo stato delle fortune dei reo, L’ac¬ 
cusatore dovrebbe loro offrire i materiali, onde ve¬ 
nirne in cognizione : ed allora ì giudici Ael dritto-àc-' 

(ty Sf ùvvert^f €he io non intendo yrn di dire, che tmC i 
li ehé dipèndono avidità del danaro j debbano esser puniti 
eoo c^oesta specie di pena ; giaotliè trS questi ve ne sono aictmi 
che richieggono o una pena inaggiorej odltre pene a questa coth-- 
iinate, Dicosofo, che le,pene peouniarie non debbono essere ado-' 

peratc che per qne'delirii che’dipendono dall'avidità del clanare^ 
è quelito j1 priuGipto generde che io Im voltvto sta^bilive. 
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terminar dovrebbero la quantità della somma die 11 
reo .sborsar dovrebbe a tenor^d^lla porzione che si do¬ 
vrebbe soUrarre dalle sue IbrUme,ddlalegp indicata.- 

In Inghilterra i giurati sono quelli eh esaminano 
fin dove debba estendersi il valore della rnuUa^ La leg¬ 
ge stabilisce la natura della pena, e i giurati ne de¬ 
terminano la quantità. La Gran carta (i) fu quella che 
stabili questo metodo, per ovviare a disordini che na¬ 
scevano dairimpossibilità di determinare il valore del¬ 
la multa. Essa prescrisse anche una regola generale, 
che limitar doveva in parte T arbitrio de’giurati su 
quest’ oggetto, ma che per altro non J’escludeva intera¬ 
mente. Si stabili “ che la pena peouniaria non potes- 
„ se esser superiore alle forze ed alle circostanze nel- 
j,le quali si trovava il reo; che l’emenda non doves- 
„ se impedire l’aflìttatore di un terreno di coltivarlo, 
j, nè il mercante di continuare il suo commercio ; e 
j, eh’essa non dovesse mai estendersi fino a costringe- 
„ re r agriceltoro'a vendere gl’istroinenti addetti al- 

5, la coltura ”. 
Questa regola che impedisce Feccesso della pena 

lascia però a’giurati l’arbitrio funesto di favorire più 
l’uno che F altro, e di fissare la proporzione della pe¬ 
na così col delitto, come colle facoltà dé| delinquente. 
Col metodo da noi proposto si eviterebbe questo ma¬ 
le. La legge, determinando il valore della pena col 
fissare la porzione che si deve sottrarre dalle fortune 
del reo, non lascerebbe ri giudici del /affo arbitrio 
alcuno, così uel proporzionare la quantità dell’emen¬ 
da alla natura del delitto, come nei proporzionarla al¬ 
le fortune del delinquente. Non dovendo essi l^ar altro 
eh’ esporre lo stalo delle facoltà del reo a’ giudici del 
dritto^ non potrebbero impunemente tradire la veri¬ 
tà , giaccliè tratlapidosi di un fatto, la loro malizia non 

t!) CaiL 
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■potrebbe j’imanfirc occultfi- X giudici dsl di itto moìto 
meno potrebbero arbitrare, poiché la legge indiche¬ 
rebbe loro porzióne che dovrebbero sottrarre dal¬ 
le facoltà del reo già cohate. . , . ^ ^ ■ ' ' • • 

Due sole regole bisognerebbe che il legislatore sta- 
bUisser per rendere questo hUovo metódo applicabile 
a tutt'i casi. La prima sarebbe, chela pena pecunia¬ 
ria Fosse sostituita da una pena afllitUva di óorpo in 
lutti cjue’ casi, ne’ quali le facoltà del reo non ascen¬ 
dessero ad una data quantità che la leg^e dovrebbe de¬ 
terminare. Senza questa regola potrebbe spesso avve¬ 
nire che, col nietodo proposto, la pena di Un delitto 
si riducesse ad una perdita di pòchi grani. ^ ^ . 

In Luti’ i delitti dunque, pe’ qdàli la legge minaGcia 
la pena pecuniarìa, si dovrebbe dnche fissare la pena 
afiìittiva a quella corrispondente, nel caso che le,\ fa¬ 
coltà del delinquente non glugnessero al valore già de¬ 
terminato (i). La seconda regola sarebbe che,.quan¬ 
do la pronta esazione della pena prodiir^ pctrebbe là 
totale rovina del delinquente, i^ giudici dovrebbero 
in questo caso concedergli una dilazióne propqrzipna- 
t,à alle sue circostanze, ed il compenso^ de Ila ddazione 
dovrebbe essere la sospensione dalle civiche preroga¬ 
tive che il reo riacquistar non dovrebbe, se non ne 
nipmento, in cui la somma, alla quale verrebbe con¬ 
donato', fosse stata da lui interamente pagata. ^ 

fjl La le"»e dovreblie, per eseiripio , stabilire dié dii non lia 
il valore tl”4«o Óheati alméno di beni disponibili,, rtqrt possa 
gortoiarere a pena peenntaria , ma che, se egli incorrerà in delit¬ 
ti ne’«naìi viene stabilita .pena pecimiarin, qiiesta del>ba'perniu- 
tarsi in ima'peli a'afflittiva di corpo, che la legge do vrebl» anche 
fissare. Urfiesemp*® potrebbe togliere al lettore ogni dubbio Stil 
leodocol quale la legge dovreblie esprimersi. La, pena dell* 
jfél/jpnatodovrebbe essa dire, sia la perdita della metà .del¬ 
le forttme del reo, e di anni tre ^ condanna a’ lavori prtW/tcf, 
ie'il valore-delie sné facoltà, non ascende a f:te!lo già stài^llcor 
<t)io'è al valore di 4c* cloeatf alméno,) 
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Io trovo Iteli’attica legislazione tm esempio que¬ 
sta savia determinazione. Colui ch’era cóiidànnato ad 
una multa, finché non là pagava, era éscìùso daire- 
sercizio di qualunque carica (i); non pòlevà parlare 
al popolo (2); era considerato dalja le^ge, come se 
fosse itifarne (5) i s* egli prima diaoddisrareiì 
suo debiW, i suoi figli erano considerati della manie- 
ra istessa, inchè noii pagavano la miuta, aLa quale 

era stato condannalo il padre (4); , 
Questi sono i prìncipi generali, co quali dingersi 

deve ruso delle pene pecuniarie. Noi applicheremo a 
suo luogo questi prìncipi* Passiatriaàd esporre gli al* 
tri che determinar debbono l’uso'della quarta dar* 

se delle pene. 

CAPO XXXIII. 

Ideile pene o sospensive della Ubestà 
personale-^ 

Seia giustizia, Fumanità, l’interesse pubMico 
richièdono ugualmente , che l’ uso delle pene di mor¬ 
te sia' a pochissimi delitti ristrétto; se 
famia lion potrébbero essere molto frequènti, iie moi¬ 

ri) TsV e%tiUvret tw At>oV<w, voXÌntjlSitu. ^rarttif 

refnpuè/kam gerita. Lil)nnins' w ^ndroUanj.) ^ 

(t) Tiv ÉgeJie-r'v.&gt'TaXtymy 
^lìuÙyiraea^iiJó&M ‘ali MTUrms orauomm ad popu- 
hm'kabuisje coTwictns f ad nndecemyiros capUdhs adducitor» 

Ì>\n^v<^x\s In Aristoaiton^ni. ) i. , / , ^ 

. (j) TqV t/3 
itvou* ASrc^tius^ donec mnitarn irrogatunt soli^erit f ignomtnio- 

stiestd^ { batiins in ^Ora f. in ArixtógiL )^ ^ ^ 

(4) E/ T/f rng 
pfaiicJWf a*iro^dùvrcu #f <^c xa/ 
m vcu iàif av cf TT T / * ^ Si ^/« i s mru riusp an te^ua m m u il a m 

soh€TÌtj ohUrit y Uteri eam SGhnntù ' sacus si Jà-xintj ignomi- 

fTiidsi sìint^idQìx^c ^QÌ^erinUiliiT^wm^^Oratn in TimoctM} 
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lo comuni, sen?ia perdere Ì1 loro valore e la loro elE^* 
cada , se no» debbono minacciarsi che a’delÌLlI che so* 
no di loro natura iiifamanù, ed a quelle classi del po¬ 
polo che conoscono e danno un peso all’onore ; se le 
pene pecunia rie non debbono essere adoperate che per 
una porzione di que’delitti soltanto, che dipendono 
dall’avidità del danaro, e contro quegl’individui del¬ 
la società, le lortune de’ quali ascendano al valore dal¬ 
la legge determinalo, se, in poche parole, da ciò che 
si è detto lìnora e dimostrato, sì vene, che resta an¬ 
cora una quantità considerabile di delitti da impedire 
con ostacoli non ancora indicati ; bisogna dunque tro¬ 
vare nelle ultime due classi di pene, delle quali ci re¬ 
sta ancora a parlare, ì materiali, onde rien^pìere que¬ 
sto vuoto immenso. ed uguagliare la somma delle pe¬ 
ne a quella de* delitti, 

Le pene privative o sospensVe della libertà perso¬ 
nale , quando vengano ben maneggiate, possono da lo¬ 
ro sole riempiere una gran parte d) questo considera¬ 
bile vuoto. Se si considerano reìativamenle al prezzo 
che tutti gli uomini danno al bene, del quale esse cì 
privano; se si considerano relativamente alla facilità 
che vi è di proporzionarle a’delitti, sì perla diversi¬ 
tà della loro durala, come per la varietà del modo e 
deli’intensità che si ritrova nelle diverse pene in que¬ 
sta classe comprese; se si considerano come istrumen- 
ti di sicurezza , o come mezzi d’istruzione e di esem¬ 
pio; come pene de’delitti, o come compensò de’mali 
recati alla società; da qualunque aspetto che si osser¬ 
vino, si troveranno opportune per tulle le classi, per 
tutti gli ordini dello stato, applicabili a’delitti dì di¬ 
versa .natura , di diversa specie, di grado diverso; at¬ 
te a correggere il delinquemte coll’esperienza de’ma¬ 
li che porta seco il delitto; a garantire la società da¬ 
gli ulteriori suoi attentati, col privarlo di quella libera 



fiELLA LEGISLAZIONE. (Sy 

tn della quale ha abusato, 6 per un dato tempo > quan¬ 
do il delitto non mostra un cuore interamente corrot¬ 
to, 0 per sempre , quando la natura de’suoi attentati 
r ha reso degno della diffidenza perpetua del corpo ci¬ 
vile. Si troveranno finalmente combinabili cogl’inte¬ 
ressi economici stessi dello stato; giacché, privando 
r uomo della sua libertà personale, render lo possono 
istrumento di alcuni beni, di alcuni comodi, di alcu¬ 
ne, intraprese necessarie o utili alla conservazione ed 
all*acquisto delle ricchezze nazionali. Il carcere, la 
condanna a’lavori pubblici, la deportazione nelle isole 
o nelle colonie per un dato tèmpo o per sempre, Tesi¬ 
lio da un''dato luogo, non dalla patria, formano le 
diverse specie di pene in questa classe comprése. Io 
non parlo qui dell’esiliò dalla patria; poiché questa 
pena deve piuttosto annoverarsi nella classe delle pe¬ 
ne privative o sospensive delle civiche prerogative. 

l’er vedere dunque l’uso che far si deve delle diverse 
pene che privano T uomo per un dato tempo o per sem¬ 
pre della siia libertà personale, io comincio dal carcere. 

Gli uomini ordinàriamente non vanno a’grandi de¬ 
litti che per gradi. E’ difficile,che dall’innocenza^si 
passi lutto ad un tratto alla malvagità. Il primo delit¬ 
to di un upmo è rare volte unito alla depravazione del 
cuore. La frequenza de’leggieri delitti è quella che lo 
dispone a’ più orrendi attentati. 

L’arte del legislatore deve dunque essere di far re¬ 
trocedere 1* uomo fin da’ primi p^ssi che dà nella stra¬ 
da de* delitti. Una picciola pena che siegue immedia¬ 
tamente, ad un picciolo reato j mostra a colui che la sof- 
Ire, il rigore e la vigilanza delle leggi ; gli annunzia 
i. mali a, quali andreb.be incontro seguitando a violar¬ 
le; e restituisce alla società un cittadino che, senza 
questa opportuna correzione, l’avrebbe un giorno af- 
Jfìtta colle sue sceleraggini e colla sua perdila,. 

Tomo IIL I 
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Premesse queste evidenti verità^ veniamo all’uso 

che far si dovrebbe del carcere cònsiderato'come pena. 
IVpn tutt’i delitti, còme si è veduto nella prima par¬ 

te di questo libro', meritano le solennità dì un giudi¬ 
zio per esser puniti-, non tutte le pene debbono' col 
comune metodo giudiziario infliggersi. I leggieri rea¬ 
ti , quelli che possono piuttosto chiamarsi trasgressio¬ 
ni che delitti; le tenuissime pene che si possono piut¬ 
tosto chiamare correzioni che suppiìci, . non esigono 
tutte quelle precauzioni che la legge richiede per giu¬ 
dicare e punire i delitti di una certa importanza. Quan¬ 
do si tratta di questi casi che avvengono al momento, 
la legge deve riposare sul gì udì ciò di un magistrato 
che abbia continuamente gli occhi aperti su quel là por» 
zione di cittadini, che sono alla sua'vigilanza affidati. 
Un suo decreto, ancorché ingiusto, raggirandosi su 
d’una pena dì picciolissima importanza', è meno per¬ 
niciose dell’ impunità che accompagnerebbe i piccioli 
delitti , quando questi dovessero essere solennemente 
giudicati. Il magistrato municipale di ciascheduna'co¬ 
munità che, sul modello de’.giudìei di pace degl’in¬ 
glesi, si è da noi propósto nel nuovo plano di riparti¬ 
zione delle giudiziarie funzioni (i) , dovrebbe'avere la 

(i) Gap* xrXi articolo nhirno. Che si osservi ciò che si è tlanoi 
detto su quest'oggetto , c si troverà , che ijuesto sommaria giu¬ 
dizio non lascerehhe tl' avere de* freni Bastanteinente forti per 
impedire T ingiustizia e l*errore. Tiutociò ch^e ar&jtràrio j è co¬ 
sì alieno dal nòstro piano ^ che nói ci vergognéremmo di tolle-’ 
j+aplo , anche quando si trattasse di una pena così leggiera come 
tfviella che tjm si propone. Io ho sempre innanzi agli occhi ciò 
che scrisse Cicerone sulla Censura ? illu^ 

ìtirmn , centores suèicripxerint ) ita an quia ita' /ije- 
rity ilU snhcrip!erint. VìdeU quid agatu y ne in unnm‘queni-^ 
qiie nostrum censorihiis in posteruni patestatem regiam permii- 
tilisi ne siihscrìptie censoria non mimis ealà'mimis ci'vibus 
qiiam ill<i acerè.issma proscriptio possit afferre^ no censqriinL, 
éif hm\ c\i]iis Ttmcfoneni mìzltis remedih maiores nostri retM- 
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cognizione di questi delitti che àndfehbero sommarid-- 
mèjiU’ giudicati è puniti.^. 

, Di; per quésta, s ^ecie di delitti, dov rebbero le leggi 
riserbare le pène di .carcere. Venti, trèrità', quàràn- 
ia gio,rhì di detenzlpne in un Garceré, destinati dalla, 
legge per pena di iinà leggiera . riséa, ; per, èseinplb, 
senza ,efrusidhe;di, sangue, di ,un’ingiuria, tra eguali j 
di, lin a disu bbidieiiza agi i or d i n icì i u n ni agi s tr atò'ec., 
contribuirebbero moltissimo, a serbar. Tórdine dello 
statò ad , inspirare,e.ricordare il, rispetto per le. leggi; 
èd. a prevenire! prògrèssi che ,un, cittadino ; pò trebbe 
fare.nella, strada de’delittd,. quando l’im'pfìTiità accom¬ 
pagnasse i primi suoi passi. La pena, dunque debear-, 
cere non dovrebbe dalle.leggì.adoperarsi 9he, cóme, lini 
pena per dir Còsi ^ di correzione. Éssà non dovrebbe; 
dunque èsser molto lunga i perchè altrlirienti manche¬ 
rebbe ali’oggettò, al ,cjuale,.,de,vé.dèstinarsi. 

La’ sua. .maggior durata ; non dov rebbe mai oltrepas¬ 
sare la quarta parte; di un an«o. Il luogo dovrebbe es¬ 
ser distinto dà quello delle carceri destinate per custo¬ 
dia de* rei e non per pena (i). , i 

, . Alcune morali.istruzioni., atte a risvegliare l’orro¬ 
re pe’ delitti ed a mostrarne lé, funeste appendici, oc¬ 
cupar dovrebbero tma parte del giorno in queste car- 

df^rant^ cBgne po.rt hàc , dtqus Llltim dictatoriuin gjadium 
ti?n€scamuL (Cìoer> prò CluenL xhiy.) - . : 

(i) Gli Ateniesi > per quel che ci [riferisce Plotone ( cìc tegià*^ 
j avevapó nn carcere destinato per pena > dii^Crso*da quello 

che era,destinato [^er custodia de^rei.:Eési av^evaho ancóra varie 
specie;di ^fihcoli o di.macchine, per punire gliabtisì della perso^ 
naie i ih erta j sitnìli a quelle ohe si usano presso di noi traVgùer- 
^‘ieri, per punire i delitti contro la inilitare disciplina. Tal era il' 

o sia il ceppò à Buchi ^ dovérsi ser^ 
radano le mani, i piedi ed il collo dei , reo. Tal era il o 
sia ceppo> dove s i serravano ìe ^am he, c h * è an cora ih ,u so ai nost ri 
giorni tra; sòldath' T^l era il ^ tale la macchina detta Hi/- 

altre chc n,egcli aatichi scrittari trovarsi ^ifè^ite^ 
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ceri, e r altra dovrebbe esser impiegata nella lettura 
del codice penale. Uomini conosciuti per la probità 
del loro carattere e per la dolcezza delle loro manie" 
re, dovrebbero essere destinati a questo utile ministe¬ 
ro. La presenza continua di uno di questi istruttori 
evUafl"^ dovrebbe i disordini che produr suole la neces¬ 
sità di convivere, ed il contatto delle diverse passioni» 
Finalmenle 1 esperimento della pena, Tesempio del¬ 
la probità , le comblnaté istruzioni dèlia morale e del- 
le leggi, concorrendo tutte airistesso oggetto, corri¬ 
sponderebbero mirabilnienle alla destinazione di que¬ 
sta specie di pena , ed all* effetto che il legislatore cer¬ 
cherebbe di conseguirne. 

Io scorro capidamente su que^i oggetti, per non 
annoiare colui ebe legge con più minuti detagli. 

Dall uso del le pene di carcere passiamo a quello del¬ 
la condanna a lavori pubblici. Questa è una specie dt 
pena che reca un doppio beneficio alla società. All*e- 
semplodie da de’mali che porta seco il delitto , essa 
unisce i servigj che il delinquente presta alla società 
che ha offesa. ' ■ 

Nel nientrc che il pallore dei suo volto, che le cate¬ 
ne che circondano il suo corpo , che tutti gli abbomi- 
nevoìi emblemi della schiavitù mariifestanò le sciagu¬ 
re del delinquente e le appendici de] delitto; nel men¬ 
tre che questo spettacolo terrìbile distoglie dal delit¬ 
to una gean parte di coloro eh’erano disposti a com¬ 
metterlo^ nel tempo ìstesso le braccia vigorose del reosi 

cccupano a costruire i porti, ad aprire de’canali , ad in- 
iMi.arè » à riparare i pubblici edifiai, a 
scavare nelle y.aeere della terra i tesori che la sua u- 
perEcie c. nasconde a gittare nel mare 1 navi^H che 

teteni frid fe^'c" V*™minist?are a’ 

fra alle arti .7“’ “ ' tprp, alte ayti, ,1 commercio i njaggiori «occorsi,«ì 

i 
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itila sociétà intera ì mezzi di sussistenza, di comodò j 
di lustro e di difesa, che compensano in parte i mali 
che recato le hanno i suoi delitti. Questi sono i vantag- 
0-1 che vanno uniti a questa specie dì pena. Maquaìè 
ne dovrà esser r uso? . . ^ 

Una pena che può avere una maggiore a minore du¬ 
rata, che. può esser perpetua, o per un datò tempo, por¬ 
ta con sè la facilità diiproporzionc'irU a’delitti di di¬ 
verso grado. Ma, se alla diversità della durcita si uni¬ 
sce anche la varia intensità, de'lla.qiiaìe è suspetlibilei 
alibra questa facilità cresce molto di più, éddl legis¬ 
latore può trovare in èssa una quantità considerabile 
di pene diverse per diversi delitti. Io ifti spiego. La 
condanna a’lavori pubblici può avere là durata , per 
esempio, di 1 4, 5, 6ec.annp; pnÒ avere per ogget¬ 
to un lavoro più o meno micidiale , più o meno peno¬ 
so i lo scavo di una. miniera , per esèmpio , o T irriga- 
KÌone di un prato. Chi npn vede la gran differenza che 
passa tra la condanna di id ànni allo scavo delle mi- 
tiiere , e di un anno all’irrigazione di un prato ? Col- 
r istessa specie dì pena si potrà cUniquè punire un de¬ 
litto molto grande, un delitto molto piccioló. Il legis¬ 
latore potrebbe egU rinunziare à questo vaiitaggio? ^ 

Il gran principio dunque che deve regolare!’ uso'di 
questa specie di pena., è, che la legge déterminàr de¬ 
ve la durata e T oggetto della peti a. Nello statò presen¬ 
te delle cose ordinariamente il giudice e quegli che fis¬ 
sa la prima, ed un agazzino il secondo. Due atìni di. 
più, due anni di meno dì schiavùtù ; un lavoro più dih 
cidìale, più penoso;, un lavoro meno micidiale, meno 
penoso, non sono oggetti cosi indifferenti, per la san- 
•zion penale , da potersi lasciare ali’arbitrio di un giu¬ 
dice 0 alia venalità di un custode. La libertà .civile ri¬ 
chiede,,che nelle pene tutto sia determinato dalla leg¬ 
ge,- e che dalla sua espressa sanzione ne dipenda la 
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parata e I og|etb). Ecco come moUi'pIicar sì possoije 
1 ma enah delle pene; e come facilitar si può la lord 
proporzione coMelitli. ■ ■ . ... ; ; .a 

. L esilio da un dato luogo, la deportazione nelle ÌSO' 
e 0 ne _e colonie, sono',- come si è detto, le altre pe- 

telasse coxiiprese.' ■ 
1 sopo alcuni deliili ' che' possono, per dir cosi, 

c lamarai /ocnli. Questi sono quelli che'non dipendo¬ 
no f alla depravazidne del'ciiore; ina clalla frèqueuza 
ui alcune persone ,■ dall’ abitazione ' di àlcuni luoghi^ 
f er questi casM’esìlio dal luogo e nel tempo ustesso 
una pena proporzionata al delitLo, ed un mezzo da pre- 
venire ì nuovi delllti che la prossimità delje'occasio- 
ni potrebbe-iar commettere al delinquente. Duepas- 
sioni assoli,!taniente opposte possono dare'ugualmente 
luogo all uso di questa pena; l’odio er amore; l’odio 
c le suppone I abitudine dì andare in cerca del suo ini- 
niico per insultarlo ; I amore che suppone l’abitudi- 
ìie di andare in cerca della persona amata persedur* 
la. Queste due passioni opposte sì accendono è si fo¬ 
mentano ugualmente dalla veduta del ìoro oggetto, 
yuando. dumii? è provalo, elio la Iranquillilà si- 
cum/a d, ..n c.lladino è «posta alle trame del suo 
inntl.co i quando qoeali .ha manifeslatq oq’ ralli i suol 
piavi iseg Hi, e .a disposizione, in cui è, d’insultar¬ 
lo^ ulteriormente -e dì if.ecafglr de’ mali ^ allora l’offe¬ 
so deve avere il «fi.tto^di reclamare l’esilio delf^offen¬ 
sore dal luogo che egli abita; e la legge,è quella che 
deve dargli questo dritto. L’istgsso dritto deve dsrsi 
al ina t'ito contro il séduttorV della moglie, ed aV’pa-' 
drecontrp ii seduttore della figlia: Quésta specie dì 
esilio; il CUI U.SO e ia cui durata d.éve aalla”degVe fis¬ 
sarsi, servirà in questi casi, a pimi ré. gli attentati del 
delinquente , ed a prevenire j progressi del male che 
potrebbero condurlo a maggiori reati ed a pene'mag- 
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glori. Il savio legislatore punisce con rigore 1 picelo-* 
fi delitti, per evitare i piu grandi i il tiranno glUras- 
cura , pei’piiè vuole cpndurre l’uomo agli atroci rea¬ 
ti 5 per piipirlo con pene atróci. Il primo giova alla 
socìHà ed al delinquènte j il secondo nuoce alì’ una ed 
air altro. Il primo è severp, perchè è umano, ed il 
secondo è urna nò, perchè è crudele. Il primo distrug¬ 
ge il germe della pianta parassita, ed il secondo lai'a 
germògllare j per reciderla dopoché ha già rovinate 
quelle che la circondano. (Quegli è il padre del popo¬ 
lo , e questi il tiranno. 

Per la pena della dépprtazione ndle isole, io non 
accennerò che. due sole riflessioni che ci mostreranno 
quanto ristretto dovrebbe esserne l’uso in una savia 
legìsla^ion?. Questa specie di pena , facendo fino di¬ 
menticare resistenza del delinquente , non può esser 
molto eflìcaoe a conservar viva negli uomini T ìdea de’ 
mali che porta seco il delitto, L’u9in9 la soffre , 
invece dì compensare co* suoi lavori una parte de’ma- 
lì che ha recati alla società, le si rende, a carico, do- 
yen,do essere a sue spese, nudrito. L’uso dunque di que¬ 
sta pena pare efie debba restringersi a que’solì delit¬ 
ti che non sono cosi atroci da meritare la. pena di mor¬ 
te ; ma che, son tali, che l’ordine sociale, richiede di 
segregare, interamente dal consorzio degli altri citta¬ 
dini colui che gli ha commessi. Non deve dirsi l’istes¬ 
so della dèportazìone nelle, colonie. 

Le nazioni che hanno ne*lo.ro, domini paesi desola¬ 
ti da popolare, per animare il loro,commercio, e per 
estendere e sostenere la loro industria ; che hanno del¬ 
le colonie dove., o Testensione del terreno, o. il gene¬ 
re delle sue produzioni han bisogno di molte, braccia 
per coltivarlo, o per ottenerne i prodotti; queste, na¬ 
zioni, io dico, hanno un mezzo, dì; piti delle, altre, per 
punire alcuni delitti, e per convertire ì perturbatoi’i 
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della società in Istrunienti delle sue ricchezze. Qua»' 
do Inesperienza di tutta 1’ antichità e gli eserapj dì 
molte colonie delle greche repubbliche mostrato non 
ci avessero, che coloro che sono 11 rifiuto di un popo¬ 
lo, possono formare una società molto ordinata; quan¬ 
do le istorie de’tempi a noi più vicini non ci avessero 
confermati in questa verità ; la sola ragione bastar do¬ 
vrebbe a persuaderci della possibUità che v’è di con¬ 
vertire un mostro in un eroe, allontanandolo dal luo¬ 
go cVfe stato il teatro de’^uoi delitti, della sua igno¬ 
minia e della sua condanna. Esaminando l’indole ge¬ 
nerale degli uomini, noi troveremo che, siccome la co¬ 
scienza di esser‘riputato uomo dabbene solleva È ani¬ 
mo deH’-uomo elo dispone sempre più alla virtù, cosi 
la coscienza di esser riputato malvagio lo degrada e Io 
priva di uno de’più forti sproni che potrebbero re- 
spingerlo nella strada dell’onesta. Circondato da’te- 
stimonj de’suoi delitti; temuto o abborrito da colore? 
co’quali deve convivere; persuaso della difficoltà di 
riacquistare la loro stima e la loro confidenza, egli si 
vede privo q alméno molto lontano da’pìù preziosi com¬ 
pensi deir innocenza e della virtù. Un nuovo cielo, 
uria nuova terra possono distruggere in luì questa fu¬ 
nesta prevenzione. Da uri paese, dov’ egli era abbor- 
rlto, spinto in un paese dov’è forse desiderato, o do¬ 
ve almeno può lusingarsi di esserlo, il suo cuore si ria¬ 
pre alla speranza di poter partecipare a’ benefizj di 
un’opinione favorevole , trovando ivi gli ostacoli, di¬ 
pendenti da’ suoi anteriori delitti, indeboliti o distrut¬ 
ti dalla distanza del luogo, o dall’ignoranza de’suoi 
nuovi compagni. 

Il picciolo numero de’ doveri sempre meno molti¬ 
plicati in una società nascente, un minor numero di 
bisogni,qd una maggior facilità di soddisfarli; la ne¬ 
cessita di occuparsi, e i maggiori benefizj del lavoro, 
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stìno tante cause che concorrono a rìchìatnare all’os¬ 
servanza delle ìeggi colui che vìen condannato é. qué¬ 

sto il primo beneficio che offre là condanna alle 
colonie, quando viene opportunamente adoprata_ dalle 
Wi. Il secondo è l’utile che la società raccoglie da 
colui che vi vìen condannato. Essa riacquista un citta¬ 
dino laborioso, e partecipa a’benefiz] della sua mdu- 
slria. li terzo finalmente è l’opportunità di questa pe- 
na a vari delitti, e pàr ti colar mente ad una gran par¬ 
te di quelli che non suppongono un cuore intieramen¬ 
te depravato ed incallito a’delitti. Io non posso indi¬ 
carne con maggior precisiop^ 1 uso ; poiché il va ore 
di questa pena dipendente dal suolo da clima dalla 
colonia è da tante altre circostanze locali che la ren¬ 
dono più 0 meno penosa, non è neppure suscettibile 
di generali principi- Contentiamoci di averne accen¬ 
nati i vantaggi, e rivolgiamo i nostri sguardi all ul¬ 
tima classe delle pene che sì raggirano nella sospen¬ 
sione o nella perdila delle civiche prerogative. 

CAPO XXXIV. 

Delle pene primti^e, o sospensiife delle cmche 
prerogatii^e. 

In uovi argomenti di pene, e nuovi ostacoli a’ delit¬ 

ti ci offrono le civiche prerogative. La perdita o la so¬ 
spensione di una parte j o di tutte le jp re rogati ve c e 
dalla cittadinanza dipendono, somministrano, dove 

più e dove meno , alla diligente mano del legislatore 
una quantità di pene atte a reprimere una proporzio¬ 

nata quantità di delitti. I dritti alla vita, all onore, 
alla proprietà reale, alla proprietà personale sono co¬ 
muni al cittadino ed allo straniero , e divenir possono 
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sanzion penale così contro dell’ano, 
come contro dell altro. Ma le pene, delle quali noì 

? ; non son0 adoprabili checon- 
tadih ” ^ società, contro il delinquente cit- 

’ ?ÌM''iìnpque sia la sua costituzione, qiia- 
In purché questo In 

.la li dispotismo,dove i dritti di tuttfdivengpno i drit- 
r / ^ ° niostruosa óligarchìà, dove ì dritti 

'l' !l* ^ dritti dì pochi, in tutti gli altri 
3 ci a ino acquista nascendo alcune prerogative, del- 

essere spogHato, sé non pé’suoì de* 
t’ • ^ meno egli ha, o pqò avere una 

certa influenza nei governo, egli p'al-iecipa, o può par- 
tec.pare ad una parte del potereV egli fe. o m,ò impe¬ 
rare 1 aver una certa autorità, egli può aficendére ad 
a cune caaic e, ad alcune magistrature, egli può eser¬ 
citare alcune funa.oni cl,’e,igo„„ oonffdeL delle 
leggi, da per tutto, linalmente egli godé ’del prezioso 
dritto a passare 1 SUOI giorni nella sua patria i di vi- 
yere sotto quel cielo ohe 1’ ha‘veduto nascere ; di ubbi¬ 
dire , quelle leg^i, sotto la protezione delle quali è na¬ 
to i d. rnnanere m quella società , della quale nascen- 
do e diventi 0 una parte. Ecco l'aggregL delle civi¬ 
che prerogative, ed ecco 1 niaterìairdelle pene in que, 
sta classe comprese. Vediamone l' uso. ‘ ' 

Per datermi,lare con un principio generale l’uso di 
queste pene, il valore così assoluto come relativo del¬ 
le quali vana all infinito colla diversitò delle politiche 
c.Vcoslanzede (lopob altro non si può, dire,elie sir- 
come una delie principali mire che il legisiaìore aver 
dev e nel fissare la sanzion penale, è quelPa di fare che 

sa che indur potrebbe l’Zò : tl!r 
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sepìprecbe si può, quelU che deve indurló ad esser:* 
yària ; COSI fe chiaro, che le' pene privative o sospensi¬ 
ve delle clyicbe'prerogatiye possono esser moìtp oppor¬ 
tunamente ad'ópràte contro qué’ delitti che dipendono 
dairaUisP di qiieste prerogative istesse. Che il ciita- 
dinp, per esempio,' cpnvintd d’esser reo di rtmòìto, 
sia punito colla esplusipne i^rpetua da qqellaparica, 
per ottener la quale ha comipessq questo delitto. Quap* 
to maggiore sarebbe il potere dèlia carica, tanto piq 
sarebbe desiderabile ,* tanto più sarebbe pprniciosq 
Vflmòiro, tanto più spaventevòle ne sarefabp la pena, 
i Che il magistrato'che ha cércatp di estendere i'li¬ 
miti delia sua giurisdizione, sia inteTdcttb per sempre 
da quella magistratura; che colui che pe ha abusato, 
abbia r istebà pepa'unita a quella slabÙita 'per la s pe-' 
eie dell’ abuso che ne ha fatto. C aniqr del^potere sèr- 
Virà di frènq‘ contro V abuso del potere : Y anibbione 
sarà repressa dall* ambizipné (O* Che il pittadino, coiIt 
vinto‘d> aver veridùto il suo votò ppllp pubblic(ip de¬ 
liberazioni,' sia doppiafn^ute punito, e colla pena pe- 
cuniària sLabiUta'dàlIa legge per up delitto dipen¬ 
de dall’ avidità dèi danaro, e colia esclusione perpetua 
da’ pubblici congressi, per aver abusato di questa pre-. 
rogatiya.' ' >■■■■■ 

^ Che colui fmoìmente, eh’è stalo, punito cqn una pe¬ 
na d’infamia , sia considerató come civilniente morto ; 
sìa privato di tutte quelle prerogative'che dar gh 
potrebbero un’influenza nel govèrno ; q un impero, 
un’ autorità su de” suoi cittadini j cfle sió escluso da^ut- 
te quelle cìviche funzioni che richieggono la condizio¬ 
ne di cittàdino e la confidenza delle ieggi. Ma che di¬ 
remo noi dell’esilio dalla'patria ? 

Questa pena o è molto forte, per dover essere a.do^ 

(i) La legge Atiiìia dichiarò in Roma l’aiiihizìoso incapace di, 
inagiiitratiira, Dion^ Cass^ ìib, 
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praLa con molta economia, o è molto debole e foriìG 
perniciosa , per non dovere aver luo,go nel^eodice pe-, 
naie di una nazione. ìli que’governi, ove il cittadino 
esercita una parte della sovranità, essa h una pena^ ca¬ 
pitale che non deve adoprarsi che per gravi delitti. 
Così fu considerata, così fu adoprata in Roma, durante 
la libertà della repubblica, t-a legge non ardiva nep¬ 
pure di proferirla. Essa ricorreva ad una circonlocu- j 
zione che ne annunziava ref?etpto > senza dìreUamente | 
manifestarla. Si proibiva al delinquente l’^iso dell’ac- ' 
qua e del fuoco. Si lasciava in questa inanlera a lui là . 
scelta della morte naturale., o della morte civile ,^del- 1 
la perdita della vita, o della patria, e si faceva eh egli ' 
stesso scegliesse l’esilio, senza espressamente ordinar- | 
lo (i). Ma le consegi.ienze.che portava seco l’esilio per | 
un Romafto ne’ bei giorni della reppubbJlca, non sonò 
leistesse di quelle che produce la perdita dellà patria 

ad un cittadino in un altro governo. 
Il cittadino rappresentava in Roma una parte del¬ 

la sovranità, ed una parte della sovranità di Roma 
era una parte della sovranità delia terra. Proscriver- ' 
lo dalla sede del suo impero , cacciarlo dalle mura del- f 
la sua raggiai spogliarlo eie’titoli della sua sovranità, 

era'l’istesso che detronizzare un re. 
L’esistenza politica era cosi preziosa al.Romana, 

quanto lo era l’esistenza fisica j e se egli preferiva la 
perdita della patria alla morte, allorché, privato del- 

<i) Exilìiim-, dice Cicerone, (ó>a£. pra Coecinà in fin.)non 
èst mppUcinm s^d perfugium, portusqìie stipplìcii : narh qui 
polnrit p^nam àlUjuam sttòterfagere aut c(i/.<f»titateWi , eoi sa- 
lum u'ertunt, hoc est, lopum uq sedem mdtant, Itaqtie pulla in 
lege nostra reperietur , ut apud cmteras ciritates malejiciuni ul~ 
liim ex ilio esse mìtletatum. Sed qtium h orni ne s v incula , neces, 
ignominiàs^ie uitànt ^ quse sunì iegièus constituta .• còn/ugiunt^ 
quasi ad arem inexiUnms quii si in cioitatc legis vim .in^iré 
vellcht) non priiis eiyitatem quàm l'ìtavi àtnitierenìj 
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r USO (kri’acqua e dei fuoco,si esiliava da se medesi¬ 
mo questo non derivava dalla preferenza eh egli da¬ 
va alla vita', ma dalla dura necessità in cui era , di pre¬ 
ferire la perdila di un solo bene alla perdita di tutu 
e due (O: Roma dunque finche' fu libera potè intima¬ 
re al cittadino una pen^ orribile, senza adoprarp i pa- 
tiboll 5 e senza tingere i suoi jnsJ'Ci col sàngue 

Ma potrebbe avvenir r istesso in un altra ^ or a u 

r-ovérno, in quella di mi solo? Avvenne 1 istesso in 
Ionia sotto IMmpero de’Cesari, dopo la perdita del¬ 
la sua libertà (5). Quando l’esercizio della sovranità 
6 tra le mani di urf solo , quando la cittadinanza e un 
titolo di dipendenza e non d’impero; quando il cit¬ 
tadino proscritto' dalla sua patria non- vren proscritto 

xife da’ cLiiz), nè dalle concioni, nè dal senato ; potreb¬ 
be questa pena incutere quello spavento che dava a 

f U Patthis I. C. jenf. xxvi. $. et cpiL eiim. ^ . 
a està principio dipendeva anelifi m Atene !a liberta die 

.veva ÌL reo ai tH-gìre dopo la prima orazione eh* egli faceva m 
aveva 11 i eo ai I 03 ,,,iest*esìlio volontario trovava mia pena 

imSe for<e’3i H-‘1« f,’' ""“j’.nà'JibblitS- 

cubino 
€ questo coaterma ìa nosti a nnèssione^f y 

^'(3) no^o’la peldìta détia'^hberù U legge a"n- 
inan i t'es ta i nen te elmog nt a ; giaeclve s i voi (jejia 
la della perduta l’ìbertà; ma'se n -itiadino ro-' 
servitù della pena. Con questa Impone di ^ ^ .^ngi^iera- 
mano che aveva commesso un delitto enorme, 
^a più come cittadino , ma si riguardava come sebuavo , come 
tale si faceva tnof ire. Paulo nella legge 6.19. de injns 
fact. testare. ^ Ji capite daniM iis ^ 

stìasy ifel-ad gladi lini ^ i^eì aliam posa ani rpi{B in am * ^ A 
stainentum ejiis irritnm fict ^ non tunc cum 
iiuum seatentiam nassiis est » nani sennis piene ejpci ut. % ii 

ÌV a.clìek L/€.L:i2.L.29. D. d. p<enis, do.e si parla della 

servitù della pena* 
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R,^?niano libero T interdizione dell’acqua e del fuocóì' 
Potrebbe ella essere proporzionata a’gravi delitti, pe* 
qiiall era minacciata in Roma ?noil dovrebbe anzi esser 
riserbata pe’piti leggieri àttentàtì ?,ed in'ijuesto caso 
non sarebbe meglio proscriverla interaj^ente dal co¬ 
dice penale? tina pena che priva lo stàtb di uri nonio 
che può essergli utile per un delitto dì poca Inijiortari- 
za j non è forse essa perniciosa ? non dovrebbe forse 
^sser sostituita da un’altra che producesse ì’istesso 
effetto senza recare l’istesso male, ?enza soggiacere' 
ali’istessa perdita? 

Queste rlllessionì appena accennate basteranno ,jo 
?pero, a mostrare che l’esilio dalia patria (i) non do¬ 
vrebbe aver luogo nel .codice penale dì una monar* 
cbia- Questa pena^nori dovrebbe neppur esser adopra-, 
ta contro il popolò nelle aristocrazie. Essa, dovrebbe 
essere in questo governo riserbata al corpo, degli, ot-, 
tiraatl,enon dovrebbe aver luogo per tutti che nelle 
sole democrazie. Ma non è questo il luogo da maggior¬ 
mente inoltrarci, in queste questioni. Noi ne dovremo 
più opportuD amen te parlare da qui, a. poco. Quel .che 
se n’ è detto per ora basta' per disporci all’esame del 
rappòrto che aver debbono le pene.co’diversi oggetti 
che compongono ciò che si dice lo stato di una nazio¬ 
ne ^ e per,vedere come ì princìpj della òanfd relativa 
delle leggi, da noi esposti nel primo libro,di quest’ope>> 
ra s debbano essere ^applicati al codice penale. Questo 
éarà T oggetto de’duè seguenti capì. 

<i) Si avverta , die qiiandio io dico esilio dalla patria j non di¬ 
co l’istesso che se dicessi Pesilio da.un dato luogo,. L'esilio dal¬ 
la patria è 1’.esilio dallo stato; l'esilio da un dato luogo ,è IVesi- 

lioda «n pa?se. L'ij.so,,cIie di questo si può fare, è ttatò cspost»' 
neÙ'anUcedentV capo. 
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CAPO XXX¥; 

Del rapportò, delle pene cadiVem p|gettic?iw 
coTTipoTigoiìo la stalQ di. ùdd ti.àzìQTie't 

Feparati è dis,ppàti nel loro ordine i, waterì.gl,!, 
delle petié ; fissati e s>ilappati'alcuni generali princr-. 
pj chV determinar ,ile p((s,s.ono: l’ùsO i per rèndere pwi 
tinirersati; le nostre idee , per facilitane i’àppìiQazio,^ 
ne, per renderle adattabili alle nazioni ed à* Èó^lt chn 
men o tra lord s i rass oni i gl ia ng, è necessari ò d i esfa tn ì* 
nare quale sig T influenza che debbano avere siti, siste^, 
ma penale,, le diverse circostanze polìtìcbie, fisiche e 
morali de’ popoli, e stabilire in questa panièra ì prin^ 
cip] della gran teoria del rapporto delle pene ^co’di¬ 
versi oggetti che compongono lo stato, di w.ài nazione» 

Per procedere cóli quel? ordine che conviene in una, 
materia cosi intrigata , cordgueir ordine, io dico,; sen¬ 
za dei quale lo scrittore e chi lèggé smarrfecono' la, ve¬ 
rità, é'pèrdono inutUméhte il lor^ ternpo, è necèssa- 
riò che io cominci questa teórià dall’esamé de’princi¬ 
pi che dèteirminar debbono, il sistèma pénale che con¬ 
viene nell’infanzia Je’popoli, nella, fahciiillezzà: delle 
società’j , che, regolando il corso delle mie idee con 
quellò delle società istesse, si vegga cenie , a misura 
ché il còrpo'sociale si sviluppa ed acquista una certa 
forza, uri'cèrto vigorfe, svi!uppar si deve ii sistcmà' pe¬ 
nale ; che i’impéneziorie della prima età de’ pòpoli de¬ 
ve necessariaménte esser unità all’ imperfezloriè, de’ lo¬ 
ro còdici penali (i) ; che, nella’sola'matùrita del cor¬ 

cò Si vegga ciò’che si è detto nell'ultimò capo del primo li- 
iro , dove.si sono espósti i p,rinGÌpj’genèrali del rajpporto delie 
leggi coiriri^anaia e colla maturità dei popoli. Al lettore non 
dispiacerà die io lo ridiiariii spesso sull'unità delle mie idee ó 
del sistema di quest’òpera. 
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po politico, questo può acquistare quella perfezione 
che conviene, e che la sola ignoranza di questi rap¬ 
porti ha potuto indurre alcuni politici a declamare 
contro il sistema de'codici penali delle barbare nazio¬ 
ni , i quali malgrado le loro superficiali invettive, han- 
no ed avranno sernjDre agli occhi dell’osservatore filo¬ 
sofo quell’opportuni Là c!ié infelicemente non si ritro¬ 
va ne’ nostri codici, e quella relativa bontà, dalla qua¬ 
le noi siamo ancora molto lontani. Dopo queste pre¬ 
messe noi passeremo subito ad esaminare ì principi 
dipendenti dal rapporto delle pene cogli altri oggetti 
che compongono lo stato delle nazioni già pervenute 
alla loro maturità j e verremo così a sviluppare 1* in¬ 
tera teoria fondata suirinfluenza che le diverse circo¬ 
stanze politiche, fisiche e morali de’ popoli aver deb¬ 
bono sui sistema penale. 

La materia è vasta. Io cercherò di esser, quanto piò 
mi sarà possibile, breve. Le idee mi si aifollano da 
tutte le parti: io rispingo fe meno necessarie al mìo 
argomento. I fatti e le pruove per confermarle, mi sì 
offrono dalle istorie dì tutt’ i tempi, di tutt’i luoghi, 
di tutt’p popoli. Io ne rapporterò alcuni:la maggior 
parte li sacrificherò alla diSiGile brevità, ed altri li 
gittero nelle note, per soddisfare un lettore più curio¬ 
so, e per non aunojare colui che lo è meno. Le vedu¬ 
te generali su i rapporti del sistema penale coll’ infan¬ 
zia e sviluppo delle società saranno da alcuni condan¬ 
nate come molto ardite, da altri come estranee ali’ og¬ 
getto generale di quest’opera j ma il lettore che vede 
lutto il sistema delle mie idee, e che si ricorda del- 
r universalità del mio argoimento (j), le troverà inoì- 

( E ) ! s cr i vo la S c t e n j a J e 11 a L e ^ ! si az ione p er u 111 ’ i | ó p o 11 ® 

per tiiU i tempi, Ricorcìianìoci cleUa ptaprietà della sci eh za sta¬ 

bilita da Aristótiìe; Scièhtia deòet esjie de 
àtU'rnis, 
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to opportune J o le tollererà almeno come il resultato 
di una profonda meditazione e di una penosa lettura 
che avrebbe potuto somministrare Toggetto e i matel 
riali ad un’opera molto vasta, e che io mi sforzo di 
restringere in poche carte. 

Tutt’i popoli politi sono stali selvaggi, e tutt’ì pp- 
poli selvaggi, abbandonati alloro naturale istinto,so- 
no destinati a divenir politi (i). La famiglia è la pri¬ 
ma società i e il primo governo è il governo patriarca¬ 
le fondato sull’amore, l’obbedienza ed il rispetto. La 
fainiglia si ^estende , si moltijilica e ,si divide. Molte 
famiglie vicine formano una tribù, un’orda, una sor 
cìeta puramente naturale. I capi di esse vivono tra lo¬ 
ro come le nazioni (2), • 

' V Jus maJoru77i gentium, 0 sia ÌI dritto della vio¬ 
lenza privata (3), è runioo dritto che regna tra’ca-. 

ppiino capo del primo liLro di (/liest* opera, dor 
ve 51 sono esposti i motivi delia sociaJ^ilitàj e dove io non ho po¬ 
tato osservai e che gli estremi ^ cioè ii passaggjo deg/Ì uondni 

a o ^tato della aatarale indipendenza a cfueilo delia dipendenza 
cm e j seqza indicare gii spaij intermedj che si soa doviiti peir 
C n ere per gmgqervu Questa ricérca che sarebbe stata inatil« 

^ ^ ppponeva in {pici capo ^ è ora necessaria 
ed opportuna a ciueno che epu mi propongo! 

^^uesci erano i Ciciopi di Om<^ro ; cfiiesto era il suo PoiiiV 

il <|uale vede V orwm deJle dinastie 

i tìrfm* (PJat. de iegiè, Hù. xr*); e cpiestì eranc? 
m ^^dri princìpi delia sacra Storia, So- 

ro inferi il ioro taraighaj essi esercitavano un anpe- 
tioì i i ^ulie perbene come sugìi acquisti déMoro 

ddain^rr- vengono da AvimtUe ( PolitJik u) 
yoìe col e nelle deceinvirali ta^ 
i-oriì noto fUi 1- > come si osserva m quei iraminento 
gassit, ita tute lane Rei Siue /e- 

le (stesse {avyle n' conservato dal. 

jia avvita .ma daratS molto ^ 
Ito originario potere. ^ ^ estesa, sono conseguenze di ^.ler 

• ^^^Ppendiep a (jnesto capo, dove si svilupperà tws. 
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-pi di queste famiglie In questa iprimitiva società. Là 
fdrza occupa i terreni i ne fissa i lìmiti ; ne innalza i 
termini; ne difende il possesso. La tutela (^’benij 
della persona e de’naturali dritti è a questa alfid^ta. 
La giurisprudenza/ormo/arià; introdoUa nelle socie¬ 
tà civili non è che il simbolo, che V immagine di ciò 
che in questo stato di cose sì praticava, e sì pratica 
da’ popoli che sì trovano ancora nelle medesime circo¬ 
stanze. Ciò che oggi sono nomi, sono forinole, sono 
se'J'ni, erano allora atti reali (i). I capi dì queste fa- 

air evidenza quest* idea che non potrei qui illustrare senza di' 

strarre il lettore* 
(i) forse per questa ragione le cìiiainava Juris an^ 

ti(fni falulas-^ ed in fatti VJus Quìritiurn de’Romani ^ come Id 
diruoStra il celebre J^ieo^ conteneva cìie i simboli dì quello 
che si praticava neIRantico stato della naturale indipendenza^ nel 
quale per servirmi delle sue parole homines exieges quidque 

sua mann rapieòant , uju capieòant j vi tuejiantur ; suiirn 
asnm^ seu possessionem rapieàanty et sic vi sua recupera];antr 
linde erant mancipia res vere mami nexi debitores ve- 
re vera; marLcipaUonesy itsncapiones, i^endicutiones^ 
liti uxore.j ujurcrrbe j qu^e in possessione erant y non in potè- 

yy state viroruin^ tripoctiinìi usnrpabnnty hoc est tres perpetuas 
noctes usuili sui rapiehant virisj ne in eonimdein manum, seu ,5 potestatem anni usucapione transirent, Judìcia daetla erant, 
si¥e singularia certainlna ìnter duos aequales^ quia terfmj non 
erat judex superior, qui controversias vi adepta dirimeret* 

jy Kindicationes per veratn manuum consertionein (manus enim 
yy corvserere pugnare est) peragebantur; et ifinditi^ erant res 
yy vere per vim servai®* Actiones autem personales erant Ver» 
yy conditiones . . . Per veras autem creditores ciun 
yy dehitoribus , qui aut infieiarentur debitum, aut oessarent, ol>- 
y^ tOTto còllo tvactisy sitam condiòant s^n simul domLunyirC 
yy ibi operis sui /lervo nexi debita exsolverent etc,, * * Hoc juJ 
yy inajorurn gentiurn primi rerumpuhlicarum fundatores in quas* 
yy dam imitationes vioientia; coinmutanint ^ ut mancipatio y qiià 
yy cmnes ferme acttzs transiguntur, liberaiì n^xus tradi- 
yy tione^ (questo era il nodo finto y còlla consegna del quale si 
yy r a p pr es en t ava 1 a t ra ditione c i vile ) i; j u-cUpi o n o n c or p o r i s ad - 
yy haesìone perpetua , scd possessione principio qiiidem- còrpore 
yy qugesita j deinde solo animo conservata y usar patio non asm 
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Tniglle colle armi alla mano diffinivano le loro contro¬ 
versie. La decisione era Tesito del combattimento. Giu¬ 
dicare 0 eomèaffere erano' allora .sinonimi (i). Colle 
proprie mani difendevano i loro dritti, eolie pròprie 

mani vendicavano'i loro'torti. ... 
_ Da quest’ ordine di cose prènde origine la clientela^ 
Non Uttll hanno la ibrza , 0 sia , eh’ è Tistesso, U vir¬ 
tù (3) che si richiede per questa, propria tutela., I più 
deboli cercano ll.patrociniode’pki forti; cedono a que¬ 
sti una parte della loro naturale indipendenza; e que¬ 
sti offrono loro in compenso la tutela de’loro dritti, e 
1,mezzi della loro sussistenza. Ecco \ famuli degli eroi 
di Omero (3) ; ecco iélienti de’ tempi eroici de’ Roma- 

jV rapina qtiaJain > sed modesta appellatione , qiiam vulgo nuno. 
citatiorimi dicimii oMi^atio non ultra corporum néxu.j sed 

yy certo verhorum ligaTn^néj vindicatio per siìnuìatarn nìamiuin 
jV con.^ertioiiem j et vim > c[itain G^lUtis appeliat i^stucariam j 

( quest" era la del podere , che presemava ai giudice 
colla Forrnoìa delia Ajo /lane Fandiim Jlfeant 
Esse‘Ex Jure Quiritiiim y che fin che dur^ VJqs arcanam si 

yy espresse colle sole lettere iniìiah)? tandem ^ ut aliarn oinit- 
yy tain, coriditio &lve actio persoiialis non itione creditoris ciiTn 
jj debitore , veì ciim re debita ^ vèi curo re alia , sed sola den- 
fy mmeiatione perageretur ^ (linde conditiones postea dict^e stme 

condicUoncjf j quia denimciare.prisci dicébant condicere,) 

lo ini son preso qui la libertà di mescolare yarj luoghi molto 
ira Iprp separati delle opere di quésto profondo scrittore j per 
rischiarare una verità che oon mi pare molto conosciut.a. Chi vor¬ 
rà riscontrarli legga la sua opera clip ha per titolo r De ano uni^ 
inerii jarls principio et fine uno y liòer unus , cap* ioo. cap* 
e.cap. t35 5 r altra che hj: per titolo r de Constantia juris pr?;- 
d^ntis par. ir* ca/j* 3* e finalmente la^ sua nuova iiÒ* iv, 
p* 43^> 439 y j 4S3 delia terza edizione napohfana^ 

(r) L* etimologìa istessa delia voce ae lo indica- ìieAyùv presso 
1 Greci significava combattere e gitidicarép Decernere presso i 
Latini era 1" istesso òhe casde definire ^ onde si diceva decerne¬ 

re arniis^ QuestVistessa voce si applicò a" giudiij^^ perchè questi 
nel principio non erano ehc cQìn]>at ti menti* 

(Sj Vedi-te cap^ xi- delia pr. parte di questo lii^ro* 
(3) Egli gU chiama V* Ùd^ss. U- ^4®" 
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Hi (i) ; ecco gli amèawi cìeUempi eroici Galli (;i)^ 
ed ecco gU homines, o mssalU rustici de’ tempi eroi¬ 

ci a nei più-vici ni (5). 
In questo stato di cose sì conserva ancora in tutta 

la sua estensione la. naturale indipendenza tra’capi 

delle famiglie : essi si considerano, e sono ancora per- 

feUamente uguali tra loro., 
li bisogno di difendersi da un’altra tribù vicina si 

liianifesLa, o l’ambizione di soggiogarla si eccita -in 
uno de’ capi dì queste famiglie. Egli invita gli altri a 
seguirlo nella sua spedizione. 'FLittiouna parte di es¬ 
si accettano-il suo Invito: ciaschedun di loro, seginto 

da’auoi clienti, segue il suo duce (4)* Se Fesito della 
guerra è uguale per tutte e due le parti, le cose rl- 
jiiangoiio nell’antico stato. Ma se Funa delle tribù 
soggioga l’altra, come deve avvenire dopo qualche 

in inoìu altri luoghi. I Creoi si servivano della voce pei^ 
esprimere i servi séliiavi j c!i* erano (juelìì ohé sì iecerò quindi 
colte conquiste. Af^ o era il debole che cercava un 
asilo dal più forte j ptrr iuij"ire i rischi del suo stato, falli 

significa 
(j) Vedi Vico Saienza ntioim liL* r* p. 65, 66. ièi<L > ^ p, 

{j6. Dignità hXXy e Dignità LX\je T altra sua opera de uni-^ 
^^ersijurls principio ime ^ et Jtne uno cùp* lo/j. dove colla pJÙ 
vasta cnuiizione diinoslra^ tpiesfa essere origine della clientela 
de^lloinani, che poi in tajitt altri Jtioglu delle sue opere eonfernia^. 

Vedi Cesare IIL vi. Conmi. de 3ei/o Gnliico ^ ccip* 
(^ì) Noi troviamo presso i regni eroici della Grecia chi amarsi 

vaacli^^ i plebei j a diderenia dewjobili clie si chiamavano 
dei > 0 figli degli dei, Ojnero ce ne offi ci molti esenipj. Questa è 
una delle infinite pniove che ci dimostrano, coine^ Je jstess% cir- 
costaiiìe ritornando, ritornano Jé medesime idee , e si osservano 
j medesimi Zeno me rii. Vieo f'a vedere cJie (jiiesti homiììes , o sian 
servi rustici de^ tempi eroiól ritornati, non erano nella loro ori- 
ginè ^Itro che i primi clienti de’ RornanJ, Veggasi la sua Scien- 
j-u 4(95. lino a 5io , è P altra citata opera de 
onc unix^cTsi juris^ principio ^ etc* ccp. 3 29^ 

Loco ciò chèle istorie dì tutte le naz-ioni ei dicono essere 
4Vvc!i;ito neJlc eirèost.1x14.6 déUe quali parliamo^ " 
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tèmpo j il vìnto diviene lo schiavo del vincitoréi 
I suoi beni, le sue terne, gl’individui della tribù sì 
dividono tra’vincitori. La contrada e govérnatada un 
capo, de’ suol, coinmiliteni, da’soldati.che rappresenta-^ 
no la parte libera della nasfìone, nel tìientre che tut¬ 
to il resto vièa sottoposto all’ atrocità ed all’ umili a?,io- 

,ne delia servitù* li capo è il duce che ha condotta la 
spedizione j i conimilitoni sono i pntrizj, o siano i ca¬ 
pi delle laniiglie che 1’ hàn seguito ; ì soldati sono i lo¬ 
ro clienti. Una parte deì.térritorjo ,_e de’beni del vin¬ 

to sì assegna al duce; ì’altra si divide ugualmente 
tra’commilitóni, e questi suddividono la loro tra’i(-« 

ro clienti. • • ■ 
, Qui comincia ló stato di hàrharie eh’ è V esòrdio clelf 
la società cibile , ma eh’ è molto lon.tano dalla sua per¬ 
fezione. La dìsuguagliànza' de’betìi^tra lé tre classi 

èhe cònipongorio là pàrté liberà della nazione, e l’abi^ 
to della militare subordinazione, distruggono una pic- 
ciola parte deila'naturale indipendenza'', ma ne lascia^ 

no sussistere ancora' l’altra in tutta la sua esténsione» 
II duce, il rè, comunque chiamar lo vogliamo, é 

più forte dì ciascheduno de’ patrlzj ; ma questi uniti 
insieme sono'molto più forti dì lui. Neilà'maniera istes- 
sa ciaschedun patriziò e ^iù forte di ciaschedun de suoi 

clienti; ma quésti uniti sono molto più forti diluì- 
Questa recìp'r'oca disuguaglianza di forza è di debolez¬ 
za , conserva ih quésto .stàio'quél la gran quarte di na¬ 
turale indipendenza, della quale si é parlato. Sen;:a 
osservarla che dall’aspètto che interessa il nostrocg- 
getto, essa si niàliifesta ,e deve manifestarsi in tutta 

la sua éstehsióne nel sistema pénale. 
Un debole e tumultuoso senato, composto da’patri- 

zj e dal re, esercita una picciola e qtiasì invisibile p'ar- 
tè del potere legislativo, ma l’ésecutivo, e l’esercizio 
pàrticolarmenié deVdrìtto di punire, o sia'della yeti' 
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detta personale, deve ancora restare per lungo tempjO 
tra le mani degl’individui. Questo stato è troppo vi¬ 
cino a quello dèlia naturale indipendenza per poter 
ottenere la cessione di un drillo cosi prezioso. Questa 

parte dell’ Jus m/ijorum gentium deve ancora esistere, 
e non può essere che insensibilmente distrutta. Biso¬ 
gna cominciare dunque dal darle alcune modificazio¬ 
ni. Nel principio altro non si può fare che stabilire 
alcune formalità, colle quali dév’esser esercitala (i). 

Ma la vendetta deU’oflesa seguita ad essere il solo mo¬ 
tivo, e il solo oggéLLodella pena. li corpo sociale non 
prènde parie alcuna negli attentati tra individui ed 
individui. 
'"'In questo stato di cose, dice Aristotile (2) non 9i 

(i) Con queste formalità si deve cercare di prevenire y quanto 
più si pHÒj esercizio di qn'esto dritto, lo lascio al 
lettore 1'appUcaiione di ((uesta teoNa allatti che ci mostrano i 
cliè ciò che io (pii dico che si dovràh])e fare, è vip))iìnl;ó qnel clic 
si e fatto da’ popoli sitnati in ([iieste circostanze* lo credo che la 
voce tjairiiare de" Roinani j applicala ne" tempi’ civili ad 
gindiziarie azioni > ióss-e ne" primi tempi j quando essi erano in 
quel primo periodo di barbarie del quale qui si parla j credo di-* 
co j che fosse nella sua origine destinata ad indicare ima di que- 
5tè Ibi-mal ita, L" offeso prima di venire alla vendetta^ doveva 
riVare^'cioè cliiaìnare td Àhnifnziare a"patrizj che lìn d" allora 
chiainavansi Quiriti ^ T offesa che aveva ricevuta j e Ja vendetta 
elle far ne voleva. ■ 

Una simile forinaìita si trova rapportata da Omero presso gli 
i quali j secondo che e^li ce li descrive j èrano per T ap- 

jnrnto in quél grado dì barbarie che qtrj sì suppone^ Telemaco of- 
fìa" hirli che ì proci > o siano i pàtrizj j facevano di continuo 

nelle sue greggiej li convoca j e dopo aver loro palesato Jè offe¬ 
si che aveva da essi ricevute ^ dopo aver interessati gli dei nelle 
siie iagnanze^ d^ee xév ÌirH<m 
ZTìipìme de iride intra damiwi vos Qàcidam^ Ody'ssyj j uer j45' 

(8) Arisf. Repu^. Uh. iij. Deve passare lungo tempo" pri- 

inàielìe'il corpo-SOCI a! e possa'prender parte aìle offese' private 
J,1 primo caso dve c! oflre la storia romana, della'parte presa dal 
corÈ>o snelle m un offesa privata, fu sotto Tuìio Ostilio per la 
morte di Cresi a. Ne’ tempi della guerra di Troja Omero ci fa 
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possono esser leggi penali per punire i toni, e difen- 
'dere i prìmti dritd; e la deficenza dì queste leggi ha 
latto che i poeti e gl’ istorici chiamarono questi tem¬ 
pi tempi, d'innocenza , secoli d’oro. Essi credettero 
che non vi fossero leggi penali, perchè non vi erano 
delitti* Ma le leggi penali sono allora le braccia,! a- 
eta, la spada deli'offeso* Questi sono i vindici de'suol 
torti e i custodi de’suoi dritti* Il corpo sociale, co- 
me si è detto, non vi prende parte alcuna. Se 1 offeso 

perdona V offensore, non vi è per questi di che teme¬ 
re. i soli delitti, pe’quali si esercita V Jus minorum 
gentiuiTL, 0 sia il cìriffo della violenza pubblica (0» 
sono i delitti di stato ; e i delitti di .sfato in questa so¬ 

cietà sono 1 delitti religiosi (a). La superstizione che 
vÌ6Ti da’capi di <ju6st6 società chiaiTiala in soccorso del- 

la'^ebolezza de’sociali vincoli, conserva in qualche ma- 

vedere che l'pmicida presso i Greci non era oljhHgato arrestare 
ftipri delia sua patria,'se non fincliè si_fosse pacificato co _paren-; 

ti del morto. Quando gli av^va placati, egli era esente pa 
rischio, da ogni pena- ( V. f'euh. rs, c.o./i. i 7^ 
in questi tempi dunque il dritto di punire era ancora presso i 
Greci tra le mani dei privati. Presso, i Germani il dritto della 
vendetta personale si conservava ancora in tutta la sua estensio¬ 
ne adempì di Tacito, vale a dire due secoli e piu, dopo che Ce¬ 
sare ci aveva dipinti i loro cGstirnii, e dopo die avev^io avute 
ìiiolte occasioni da trattare e conoscer^ i Romani. Snscip^f^^ tdìn 
znimiciticts seu pairis y seu propitupii ^ ijiiam amìcitias necessc 
est I Jisc nìtpldcdòiles durdìit* enÌTrt etiarti hoinici^liuzzir 
certo arni^ntoTiitii ae pecoruTii ninnerò , recìpìt<jue satisfaetio^ 
nem imhersa domus ^ utilUer in puMictm, iftiia perieuiosiores 
sunt iaimicititfi jiixtà Uòertatcm, T&dl. de MoriLGennan. cap* 

xxJ, Veggasi anche il capo vii* pu. * ^ ? j* 
(1) Veggasi y appendice a <piesto capo ^ dove si ti?overa la di* 

s t ì io n e de ì 1 ’ Ìii s m a j o r n m gen t i nm^ e dei Jus min or imt ge 7itì n m. 
(2) Ne kpiid inaugnratQ ^aciunto* Ne t^aisy zìisl per portas^ up^ 

hem in gre di top y neve egreditop r masnia saucta simto^ Ecco due 
leggi regie dVRòinani che il tempo non ei ha involate. Aggiun' 
giamo a questo la rifiessione, che il primo uso che troviamo latto 
sotto i re in Roma, della pena del cnlco ^ è adversiis deorum 
taforef, V* Valer* Max. liL i* cap* i*. n. 12. ve/ i3. 
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niera l’ordine pubblico co’soccorsi imprestati dalla 
teocrazia. Tuttociò eh’è pubblico* o di pubblico drit¬ 
to, è l’oggetto deìi’ispèzione, odel patrocinio di una 
deità. Gli attentati contro il pubblico sono dunque de¬ 
litti contro la divinità. Questa dev’esser placata. La 
pena e la preghiera pubblica (supplicmm ) (r), la vit-^ 
tima è il delincjuenLe (sacsr esto) (3); gli esecutori 
e i giudici sono ì sacerdoti, a’quali l’opinione dà quel- 

(1) Le pene si cluam.Vrono ({nincli snppliciuy perchè non erano 
nella loro orìgine altro che pregliiere dirette a’mimìr come ta¬ 
li erano considerate da^ Geinnani j per quel che ne dice Tacito 
( moriò, German.) e da^ Galli j per quel che ne dice Cesare 
( CommènL de Bet Gali. Uh. vi* cap^ i5- 

(2) JeL Qitis, Termiminu Kxarsii. Ipsos. /JcpCiV, (^ae. Sacre 1 

Simlo, Questo è un frainmento di una legge regia del codice pa- 
• piriano rapportato da Fulvio Ursino nelle fiate al Uh. de legib. 

uVtntonio Augustinio, Noi ne abhiamo^O'* 
che altri simili Iraminenti che per brevità non rapporto. Le 
lepgi delle xii ta\tùle conservarono cfaindi ques£\irttica èspres- 
sione nelle condanne di morte, ami in alami casi esse esprime¬ 
vano il nome della divinità, alla quale s’ immolava il delinquen¬ 
te. Noi troviamo in esse consacrato a Gitu’c chi aveva violato un 
tribtmo della plebe ^ consacTaLo agli dei dei padri il figliuolo em¬ 
pio 3 consacrato a Cerere chi aveva dato fuoca alle biade altrui, 
Queste non sono che conseguente degli antichi e primitivi co- 
stninÈ>natÌ dal Jiisogno , e conservati quindi dalFuso, Non vo¬ 
glio taceri ima riflessione* io credo di trovare in questa istitaiio- 
ne la vera origine degli umani sacrifi/q così comimi appresso le 
barbare nazioni. La leroce s 11 perstbione d*immolare alla divini^ 
tk un uomo , come Je immolerebbe un irco , o un bue, non Ira 
potuto aver luogo, che presso pochissiinipopoli : e pinttosto nel¬ 
la loro depravai ione che nella loro iuFanzia. Gli umani sacrifizj 
comuni alia più gran parte de" popoli, nella loro infànzia, non do¬ 
vettero essere altroché i sacrifizj de"malvagi, de’qiiali abbiamo 
BOi qui parlato j cd in fatti i delinquenti che si facevano sotto 
questo religioso aspetto morire , venivan prima esecrati sco^ 
tunicati , consegnati diic furie ^ e questi erano li Diris denoti 
de"’Latini, e gli de" Greci* Questo costume apparen¬ 
temente superstizioso e feroce , fu comune a diversi popoH per¬ 
chè cornmie ne hi .il bisogno nelle politiche circostame/nclle 
quali noi l'abbiam fissato. ■’ 



BELLA LBGISLAzióne:* ìSr 

!a.forza che manca al governa (i). La loro autorità non 
umilia la fierezza del barbaro il cjuale quanto abbor-; 
risce la dipendenza dagli uomini, altrettanto h dispo¬ 
sto a piegarsi sotto quella de’ numi. Queste esecuzioni, 
insieme co’ motivi che le hanno cagionate, si conserva¬ 
no nel corpo del sacerdozio per mezzo di una tradizio¬ 
ne che sì nasconde al popolo. Ecco perchè le leggi pe- 

(i) Noi troviamo pressoyuasi tutte le Kartare n.uiVrijj m quel¬ 
li epoca della loro barbarie; della quale noi qui parliarno; la giu* 
dicatura unita al sacerdozio W delitti ohe si riferivano alla di¬ 
vinità* Veggasi Dionjzio d^ AHcarn* HL ji* Straba liL iv, Pht* 
de ie^iL liòyi. è liò, vjii. Init, Giustino /M. xr* cap.'j. e quel- 
laureo luogo di Tacito de German. bap. dove dice* 
C<w^tehim neqite animadireTtèTe ^ fiecjne pine ir e ; nkijua verbetare 
<jnide7ti nisi sacerdotihis pcrmissnm non ^uasi in paenam ; nee 
ducis jih^sìi ; jefi ifelut Deo imperante ; {juem adcjfse bellantiòns 
crcdnnt. Prèsso i Galli, i Druidi erano giu dici e carnei! ci nel tem¬ 
po istesso, ( V. Cesare Comnu de BelL GalL Uè. vi. cap. i5* > 
Forse da questo derivò; che in alcune monarchie delPAsia, U 
boja seguitò ad essere una carica r^gf^^^devole sotto iJ titolo di 
gran sacrijlcatore3 coinè si è aìtrOTe osservato^ è questo è sen¬ 
za dubbio il motivo; pel quale in tutti i governi bàirbari il sacer¬ 
dozio è stato sempre nel corpo de'patrizj ; e il capo ;r il re è sta¬ 
to quasi sempre il supremo sacerdote, Patr^s sacra magìstratus^ 
<juc soli peraguntQ^ ineuntoqne. Sacrormn otjinium potestas sub 
regibus esto : Sacra patfes aistodmnto. ( Lex regia ) F^uL Dion* 
Halicar, Lib. Ji, Aristotile ne’ suoi libri di politica y facendo la 
divisione delle repubbliche , novera tra queste i régni eroici , 
d(?ve i re j dice egli ; in casa ministravan le leggi y fuori animi- 
nistra^ian le guerre ; ed eran capi della religione, {Polita lib^ 3. 
cdiL cunt Petr; Victor, 261, e 262) E\d in fatti il .primo re , 
che nella Grecia separò lo scettro dal sa^erdoHOj fu Ereftèo. (V^ 
■dpoiiQd^ Uhi III,) ed ì re di Roma furono tutti anche re della 
cose sacre ( reges sacrorum), onde poi; discacciati I re, il capo 
de’Feciali fVi chiairrato coir istesso nome. Noi ritroviamo final'- 
mente gli avanzi delT istesso spirito nella cpnsecrazione de’re 
nella barbarie posteriore. Noi sappiarno che Ugo Capoto sì faceva 
chiamare conte j ed abate di Paridi y e il Parradino (Annali di 
Borgogna) rapporta antichissime scritture, nelle quali moìjji 
principi di FraTicìa comunemente conti ed abati y 0 duchi ài 
abati s’intitolavano. 
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nali furono chiamate eocempla, ed ii dritto che le coaj 

teneva si chiamava Jus arcanum (i). 
Rilorniarno a’delitti contro ì privati. Noi abbiara 

lasciato i’ esarci;5Ìo del dritto di punire tra le mani deì- 
Toflv u, noi l’abbiamo semplieetnenle obbligato ad al¬ 
cune iunnalita. Questo primo e pieciolissimo passo, 

viene , t; deve venire dopo qualche tempo seguito da 
im altro La vendetta ne’barbari, negli uomini non 
ancora i;”:‘VÌliLis agisce col massimo impeto. Nel pri¬ 

mo istanLc f-Ksa non ha ìimiti. Obbligare ad una dila¬ 
zione r obeso ii‘ir esercìzio del dritto di punire è dun¬ 
que r istesso , che indebolire la forza della sua passio¬ 

ne, e prevenirne In gran parte gli eccessi. Ecco ciò 
che la facoltà legislativa deve prescrivere In questo sta-r 
to di cose : ecco ciò che in realtà ha essa prescritto (a). 

(i) su ili ciò il Vieo de uno um^*ersi jnris principioy 

al fine uno. Lih. un. cap. 167* .m6S , e nella 

j , i3ientta 9^. , , 
(s) Sen^a ricorrere alt* Ls^ìa de* tempi barbari a noi pni 1 

<jÌnì che potrebbe molto iib^trare cpiesta ver ita j ^be io 
pon^o più iimversairnente nota a* miei lettori j io ne trovo ne a 
òarÒarìc più remota ne* fejrìpi eroici degli antichi popoli mia 
priiova die mi pare di non doverla tacere* Noi troviamo presso 
tutti i popoli ìiarbari T TStiLnzione degli asili anteriore all isti- 

tnzaone delle leggi penali j vale a dire ne* tempi j ne qiiab i eser* 
ciziodel dritto di punire era ancora interamente tra le mani de 
gP individni, Noi vediamo in Enrìplde Andromaca nfiiggita ne 
tempio di Tetide, { Andropi. act. j,) Noi vediamo nell a y 
Polissena consigliata a rifuggire nei templi^ e presso gU altari, 

oer evitar la mr^^rte ( . * • erféq . 
\hi ad tempia , aM ad ukaria etc. Earipid. Eouha. ) Noi vediamo 
in Omero, Femio cercare nell* ara di Giove un asilo contro di 
U fisse, ( Homer- Odfss, xxi r, ) j noi vediamo Priamo rifuggito 
nelFa^a di Giove EÌrceb dopo Ja presa di Troja (Paiisania in €0^ 
rinihiaeis)i noi vediamo nell* Co/oneo di Sofocle, Edi- 
pQ rifuggirsi nel/ileo dell* Enmenidi , e tanti altri esempi 
perIrrevirà trascuro* Riflettendo su questa universale istituzione 
de* tempi eroici, lo ne cerco la cagiouf* Io veggo, che questa non 
poteva avere altro oggetto, ne* tempi dei quali noi parliamo,, se' 

non di garantire T offensore da* primi impeti delia vendetta àfh 
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DiiesLO stabìltraeiUo reca un altro vantaggio, Slcco- 

me'in questo stato di cose il solo oggetto della pena è 
ìa vendetta dell’offeso; siccome nelle sue inani è ripo¬ 
so e il dritto di vendicarsi, e il dritto di perdonare, 
e quello di transigersi; cosi y quando vien egli obbli¬ 

gato a questa dilazione, è molto facne che il suo sde- 
|no, raffreddato dal tempo, si plachi con ima presta¬ 

gione che gli reca un vantaggio più reale. Ver dare a 
questo stabilimento l’appqggio della forza, si da al- 
roffensore un garante per difenderlo dallo sdegno dei- 

r offeso, finché dura il tempo della dilazione che pas¬ 
sar deve tra il delitto e la pena, tra 1 offesa eia ven¬ 

detta. Il patrizio, il signore, è il garante del suo cllenr 
te , del suo homo , se questi è 1 offensore ; ed il re, il 
capo della nazione è'il garante del patrizio, del signo¬ 
re, $e il patrizio,se \Ìsignore, è il delinquente. Quan¬ 
do la composizione ha luogo, Voffensore, dopo di aver¬ 
ne sborsato il prezzo all’offeso, deve pagare al suo 

garante le spese delle custodia (i). Ecco 1, origine 

T ofifesoj di lasciarli imo spazio dì tempo j nel qaale procurar 
potesse i mezzi di placarlo coi doni j colle oderte j colle pregJvìe- 
re j ec*j o pure imo spazio di tempo attOj se non a distruggere, 
à raffreddare almeno r impeto'dello sdegno^eda prevenire gh 
eccessi deila vendetta. Il timore d’ incorrere nella pena Al sa¬ 
crilegio j die in ([uesto stato della società’ doveva essere y come 
poc’anzi osservammo^ un.delitto publilìcòj percliè delitto con¬ 
tro gli dei 3 doveva distogliere 1* offeso da cjnaliin<[ue intrapresa 
contro li suo offensore^ iinché questi reggeva nell’asilo j die do¬ 
veva per altro essere imo stato molto penoso per un barbaro cb^j 
pili di cfualinique altra cosa^ apprezza la sua personale libertà. 
Considerato dunque sotto questo aspetto' basilo 3 altro non era 
che una dilazione tra 1’ offesa e la vendetta 3 era una tregua > dii^ 
Tante la quale poteva o stipularsi la q^ace j o evitarsi una parte 
de’ inali della guerra» Io mi servo di questa espressione j perchè 
non è possibile Supporre 3 che nello stato di barl)ane un tiomp 
si consecrasse a rimaner perpetuamente in uii tempio per evitar 
la vendetta deìlioffeso* Questo sforzo non poteva essere che ad 
iempusy ed ècco pcrclìè io lo considero come una semplice dilazione. 

^ (l) TaciU de Moriò^ German, 
; I - , 



I 

■ f H' 

iB4 I, À s c I È à A 

tlèl pyedum iem\n barbari a noi più vicini (i)' 
Questo sécotido passcF apre coli’ andar del tempo 1 a- 

dito ad un terzo jnoltd più efficace. Finora l’estensio¬ 
ne dellà pena e la qi.iàntita delU' redenzione si è do¬ 
vuta lasciare ileiT arbitrio'dèli’offeso. Come si sareb¬ 
be potuto in fatti prescrivere a'Ii’noiTio ubbriaco dallo 

sdegno un limite alia stia Vendetta , quando questa se¬ 
guir poteva immediatamente rolfésa? e come limitar' 

la rédeiizio'ne, senza prima limitar la vendétta'? 
Bisognava dunque disporre il barbaro a questa dop¬ 

pia operazione coìT obbligarlo a far ]>assare un^certo 
tempo prima di poter esercitàré sull’offensore il suo 
dritto. Or questa dilazione, della quale si è parlato,' 
èvitando gli eccessi della vendetta, è lavoréndo il ri¬ 
medio della composizione ■) dà alia facoltà legislativa 

l’adito di dare un terzo urto mollo più fòrte de due 
primi, a questa parte della naturale indipendenìKa , eòi 
fissare l’és tensione del l'a pena, e la quantità della re¬ 

denzione. Si stabilisce dunque il taglione, e sopra quel¬ 

lo si regola il valore della multa. ^ 
Questa pena del taglione, contro la quale tanto si 

scagliano i nostri crindnalistl che noh sanno fosare 
i lo*) sguardi che sopra quegli oggetti che gli (circon¬ 
dano, questa pena che de'v’esser proscritta da qua¬ 

lunque còdice di una nazione' già pervenuta alla sua' 

(i) Vedi Dti-Fresne Gltìtsar. ^’océ frfdufit, faUbi- Que-sts 
era la som'ina clie andava all’offeso cd a’suoi parenti > e ([tiell^ 
il presio della custodia die si pagava a! garante. Si conservo 
finindi (inest* istesso dritto , andie tpiaiicfo I oggetto n era di¬ 
verso, cioè tprando non éra'più necessaria la custodia (Idi’ ofìén- 
sere perdiè .si era'già tolto dalle mani d'e’ privaci i! dritto della 
vendétta, o »ft( l'éserciiio del dritto di pimire. Non .si' l'ece altro 
die stabilire i Casi, ne’ (piali si doveva pagare \i frcdiimy e cpie- 
ito era (piando vi era l’offesa. H solo maleficio senita volontà non 
era soggetto ai/rertnff;. Veggasi il eodicc de’Ripnarj tit. 70.-e 
tit. quello àe’Longobardi HI. i. c-«p.'3i. 3', làtè^pc Salici 
{it, a8, 6. Vegginsi in Marcnltì'o ìib, r. forméle 2. 3.4 e J?.- 
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jnalurità (i), è nalladimeno nello stato della spcletà^ 

di cni noi parliamo, l’istituzione piu savia e più op¬ 
portuna alle sue politiche circpslaiize. 

Noi la troyìaiiip infatti stabilita presso tutt’i po¬ 
poli che furono e che sono in questo stato (a) j e, se 
J^ock istesso prppor dovesse un sistema penale per un 

popolo che si trovasse in quel grado dì barbarie ,neÌ 
quale npi lo supponiamo, stabilirebbe il taglione, co¬ 

me lo stabili Hitagora (5), e come lo stabilirono i no¬ 
stri barbari padri. Vediamone ì Vantaggi- 

Fissato il taglione come misura di ogni pena , e sta¬ 
bilito pontemporaneamente ibvalore della,redenzione 

a quello ne’ diversi casi, ne’ più frequenti almeno, cor¬ 
rispondente , si dà al popolo la prima, sebbene imper- 
ietta,idea della proporzione della pena cpl delitto, e 

della compo^zìone eolia pena, 
A questo primo vantaggio se ne aggìugne un altro 

jiiólto maggiore- Colui che non può lasciare più alla 
sua vendetta il libero, sfogo; cplui che non può recare 
al suo offensore maggior male di quello ch’egli ne ha 
ricevuto, volentieri lascia ad altri la cura di punirlo, 

p di vendicare il torto che ne ha ricevuto, quando non 
sa determinarsi ad accettarne la pecumaria commuta- 

(i) Io parlo del taglione in genere j non del taglione adoprato 
dalla sauiione penale m alcuni casi* Quest’ ultimo può convenire 
anelìe a’popoli perFenutì al inissimo grado di maturiUv Noi in 
fatti r abbiamo y all’esempio di Roina, proposto per pena della 
calunnia^ ina il primo non conviene die a’popoli situaci in quel 
tal periodo di barbarie* 

(%) Gli Europei die han trovato qlcnui popoli di America in 

quel grado appunto <li barbarie^ del quale noi parliamo ^ liaq 
trovato R uso del taglione già stablUto in quella i^aniera j die 
si è da noi esposta, Veggasi il aggio ili Coreal to\n^ 

il l;^iaggio^ di J,, di? Lt?rr pag* 271 5 'e T Istoria generale de^ 

gl toni, jv* pag, 324 ^ 025- 

(3^ Aristotile nella sua jEftea chiama il taglione il Giusto pi* 
perchè Pitagora lo stabilì nella Magna Grcia da lui tro* 

vata precisaioente m quello stato di barbarie^ di cui qui si 
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isio.ne. L’autorità legislativa può, e deve profittare al¬ 
lora di questa disposizione., che insensibilruente^^si e 

nei popolo formata , per convertire la i/iolenza priM- 
ta in violenza pubblica, per latrappc^e dalle niam^de 
privati resercizio dei dritto di punire, e conieni o 
ad una magistratura analoga alle circostanze poiitsc le, 

nelle quali si ritrova allora la nazione. 
Il patrizio giudicherà e punirà allora , coine.rnagi- 

strato, il suo cliente offensore, ed il re gui die nera e 
punirà, come magistrato,il patrizio delinquente- ’ c- 
t lo sialo, nel cio»le Ulisse trovò 1 feaces. (O.Ecco, 

ciò che avvenne in Rorrfa sotto gli ultimi re (.2; ; e 

(i) Omero, quel grande iatorlco della barbarle , 
die offre al r3l9sofo i materiali per osservare «i diversi _ • _ , l 

quali i popoli deb])0no passare per ? ^^^1 qua- 
la vedere i Peacesi in quest’ ultimo ^ a- 
Isnoi parliamo, e ci dipinge in poche parole da ìor , . 
governo. Dodici re,o siam palriEj,. governavan la ^ , 
livisa in varj vichi o tribCi, ed il decimo ter^o re <f 
dicava i dodici re inferiori’, o sian patrjEj. ^el!a pallata o 
mette in bocca di Alcinoo , si serve di queste parole ; 

hùiàBX'^ 7^? 5tc£^ ^tt/jLùv dgjiTrfi 

Diiod'^cim enitn in pojmlQ preiteidri rc^cs 
Princip<^s imperane ^ tertius decintiu atiiffni ego ipse. ^ 

Homer. Odr^s. Uh. vii2. v. $90 e .=591. Il * 
leggere tutta la narraz-ione elisegli fa a questo prop » l 
conterinarsi nel mio sistema, ^ 

(È) Con questo meszo Tarquinio ;"”“„“est’ultimo 
de patrizi. Un argomento .jortissinio die il re j m i 
periodo del regno eroico di Roiiui, gtiidioasse 1 ’ 
discacciati i re , questa prerogativa passò a’ consoli eh eredita¬ 
rono una gran parte de’dritti de’ re. Bruto ne fece uso perqmni- 
ré 1 nartigiani de’Tarqujnj e 1 suoi figli. Noi abbiamo altrove 
Osservato die ìale^ge Valeria fu quella che dette if primo ripa¬ 
ro a questa perniciosa prerogativa che dalle leggi delle xii ta¬ 
vole fu quindi interamente a1>oHta, E’ vero die in queste l^gS\ 
si parla> in generale^ di cittadino di Roina^' ma noi diinostrèrem» 
da qui a poco , in Un" altra nota', che per cìttaditìi non pote^ant) 
allora intendersi òhe i nobili. Il dritto dunque di' giudicare della 

vita d' un cittadióo, che i consoli ereditaron da* re > era f|dell<y 

I 

m 
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ecco ciò éìie avvennè nelle barbare nazioni a noi piu 
vicine 5 quando si tTóvaronò in quel grado di barbarle, 

cb’è il più vicino allo stato civile (i). 
Qiu comincia V Jus scriptum-, e la legge scritta in 

questo stato di cose non è che la in? ^fi^de prezzi, co 
quali compor si’debbono le diver.se specie di offese (2). 

Nel determinare queste somme la legge non può al¬ 
lora trascurare la disuguaglianza delle condizioni tra* 

patrizi e i clienti , tra’clienti ed i servì* La quantità 

di giudicare di iin pàtririè. Che i patrizj pòi giudicassero 
jnagistratì i clienti che componevano 3a plebe j noi na abbiamo 
varj argomenti. li citato fratnhiento dalla légge Regia n’è ima 
urnòva; Pùtrt^s sacra magistratusqnc soli peragumóy tnèiihto-- 

N"è mia prtiova znchrV altro frainmemo chè siiinaccia tin^ 
forte pena al patrizio che abuserà dì c|ucsto dritto : Si patfonus 

clienti frati(Ictn feceritf sàcer ejfo. Questo frammento eh.stato 
conservato da Servio su (^uel verso del sesto libro, dell^ Kneide 
èlle finisce t aiit frans innexu clienti^ K^inoltò vénsiifiile anché 
clic la ripartizione j fatta sotto gli ultimi ré ^ della plèbe in 
rie trillò / fòsse diretta a distribuire la gmrisdiiione di cìasebé^ 
dun patrizio siilia sua clientela ^ so gR individui della <jpale egli 
ÉSèrcitàr dovesse il giudiziario potere ne^ faìniliari giitdizj. Gli 

argoìnenti che io avrei per provare questa congetuira sono iiiol^ 

tijinaio il sacrifico alla brevità. 
(I) Le giurisdizioni signorili in quest"'ultimo periodo della po- 

steriore barbarie sono così noie^ che ogni documento relativo a 
quest^Oggetto sarebbe inutile? giacché bisognerebbe iìiteramen^ 
te ignorare T istoria per dubitarne. Per quello poi die riguarda 
il dritto deire nel giudicare i patrizj j o sieno i proceri ed 
timati ^ per servirmi delle voci usate ne" codici di questi popoli^ 
io non so come alcuni han potuto dubitare che il re assistito dal 
suo privato consiglio avesse non solo avuto^ ma esercitato que¬ 
sto dritto. Le leggi , le forinole^ gl^ istorici di’quei tempi ^ tutti 
ci a^ssicurano di questa verità. Ved. Gr’eg. Tur. /iJ. vr, cap. 32, 
e 35 j e lii>» x. enp, i8 e 19, 

<2) Veggansi tutti i codici barbari tiella Collezione di Linde- 
brogioj e particolarmente il codice de^ Longobardi Uh* i, tit. 6, 

Sj il codice de^ Frigioni ni. 5. et seq. 5 il' codice de* Borgo^ 

gnoni tit, 5. IO. 11, 1 2^ R codice degli Alemanni tit. 58* J. « 

^ > tit. 19. 21. 3r, 43- 6^ j ^ Gregorio Turoneni^ 
se Ist,. lìl. IV. c* 
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delia composizione vien dunque determinata dalla con^ 

dizione dell’offeso, da quella dell’offensore, dalia iia-f 
tura dell’offesa (i). Più: 

Le concanse morali e politiche che hanno avvicina¬ 
to il popolo alla civilità: la non contrastata privazio¬ 
ne deir esercizio del dritto di punire e della natura¬ 
le vendettai la lenta, ma sensibile progressione de’ 
costumi e la diminuzione della ferocia che V abito 
di convivere e la comunione de’sociali officj han do¬ 
vuto necessariamente produrre, mettono la facoltà le¬ 
gislativa nello stato di potere stabilire sotto un aspet¬ 
to molto diverso dall’antico questo sisterna penale. Non 

si appartiene più all’offeso la scelta del taglione, p del¬ 
la composiziona. La pena pecuniaria è la pena ordi¬ 
naria; la straordinaria è il taglione. Quando il delin¬ 
quente , quando l’offensore non vuole , o non ha come 
pagare il Lassato prezzo delia composizione, si condan¬ 
na al taglione, ed è, per cosi dire, nella persona del- 
roffensore la scelta della pena, e non dell’offeso (2). 
I vantaggi di questo metodo sono molti : due ne sono 
j principali. Si termina di distruggere l’antico driU 
to della vendetta personale, e sì ripara ad una gran 

(1) Vedi i citati titoli dei codice de^ Borgognoni ^ e oltre a 
fluesti, * titoli aQ* do* 33, 48 3 e Ja legge Salica m parte.deVei- 
tati titoli j e seguenti titoli dj* 4', 4^* art, 6. 7, 8. A questo 

corrispondono anche gli 5^Uri codici, 
(s) Gelilo parlando della legge Regia inserita quindi nelle der 

ccinvirali tavole ^ ( si mcfu^rum rnpit > ni ctiìn eo pacit 5 talio 

eslo) ci la vedere che in quei cetnpo che corrisponde a C|uel pe¬ 
riodo di harharie del quafe noi parliamo ^ era nelTarbitrio del- 
y odensore e non deir oReso j lo scegliere tra il taglione c la 
composiiioìie. Ileu?n^ dice tglìjhaSaisset factiiicUeni paciscendi^ 

jtt non n€cess^(i haòuissc pati tallonetn y nisi eiun eie gisse t 

liò. c^,p* i.) e Sigon, de jadiciis liò, ii. cap. 3- Nei 
codici delle nazioni delia harLarie posteriore si trova geoerah- 
mente questo metodo stabilito, 11 taglione s* infliggeva ^ quando 
41 r?o non voleva j o non aveva <11 ohe pagare il prezzo delia com^ 
posizione, Vegg^si tra le altre la legge Salica nel tù, 0.^^ 
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parte de'vizj inerenti al taglione, che in questo stato 
eli cose non.si può ancora'alsolire, ma che conviene mo¬ 
dificare. 

Se noi paragoniamo quest" ultimo perìodo di barba¬ 

rie col primo, quale immenso spazio si troverà esser¬ 
si percorso! La vendetta personale più non esiste; la 
pena non à più indeterminata ; la composizione non 
c più arbitraria ; non è più nella scelta dell’offeso il 
taglione o la multa ; esiste un giudice ed una legge ; 
vi è un codice scritto, ed un magistrato che lo appli? 
ca a’diversi casi. 

Questo sistema di cose, molto imperfetto in se stes¬ 
so, ma il migliore possibile nelle circostanze, nelle 
quali supponiamo la nazione, deve, coll’andar dei tem¬ 

po, produrre necessariamente un gran male, e questo 
male deve cjuindi produrre un gran bene, L’autorità 
di giudicai’e e di punire data al re su’patriz], ecl a* 
palrizj su’elienti, imita alle altre prerogative della 
loro politica condizione, e collocata in mani troppo for¬ 

ti , per non dovere col progresso del tempo cagionare 
gravi disordini. O il re si servirà di questo istrumen- 

to per opprimere i patrizj, o i patrizj per opprimere 

j clienti. Nel primo caso l’oppressione armerà i patri¬ 
zj centra del re; nel secondo armerà il corpo dei clien¬ 
ti, 0^ sia la plebe, contro ì patrizj. Nel primo caso i 

patrizj si uniranno alla plebe per espellere i re, nel 
secimdo la plebe si unirà la re par opprimere i patri¬ 
zi. Nel primo caso si fonderà l’ aristocrazia , come av¬ 

venne in Roma (i) ; e nel secondo la monarchia, come 
e avvenuto nelle nazioni dell’Europa. 

jj Creder*che Bruto istituisse in Remala De- 

delJa c/ieutete ScaddeTaryiiinj il sistema antico 
formavano, e che mdivjdiu che questa 

solo corpo sotto il nome cJi 
J ^ ^ al governo* Essi seguitarouQ per 

T07no III, ^ n 
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Il <roverno clemocralico non può nascere che dalla 

corruzione d’una di queste due costituzioni. Se T A- 
ristocrazia diviene violenta e tirannica ; se la monar¬ 
chia degenera in un dispotismo ferocej allora II popo¬ 

lo stanco di soffrire si de*sta dal suo letargo, innalza 
il suo capo, vede 1 suol dritti, misura le sue jorzè, 
combatte, espelle, o fuga i suoi tiranni, innalza i ti o- 
fei della libertà nella sua patria, o li va a stabilire al¬ 
trove , nelle isole , su gli scogli, su’ monti, o ii a le ma¬ 

die tempo a non conoscere altro'dominio che il Aontfario isti- 
uiit^nel di Servio Tollio, inctido di dipenjen.a e di servi¬ 

tù ; eqnando, coila seconda legge Agraria che fu j1 
la prima legge inserita nelle xir essi ottennero il 
nioOiiiritario, questo era anclie molfo imperfètto nelle loro rnan . 
Siccome la plelie non aveva ancora ncaac #o/enft.,eosi essanon av 

va neppure gli effètti civili, quali sono pntrìa * 
aanazioni, gentilità, siiecessioni legittime. I pleliei; findie 
Ottennero contiiióiVi patrum, cldé l’istésso che li dritto _ ® ® ^ 
Senni, e non già il dritto di apparcntare co’patn.j, come 

la Jnaggia; parte crede, i plebei, io dico, lìnclié non 
patrizi comunicata questa ragion delle nozze , che Mod s 
definisce onintJ divini et humani jurii eoinmìimeatio , non po - 

vano considerarsi come cittadini. Se essi non partecipavano^ ag 
effetti civili delle imue, come avrebbero poi pottuo partecipar 
adì effètti politici ? Quando essi la ottennero, dopo tanti damo- 
rf e tante minacce , allora furono cittadini; ma dopo tutto que¬ 

sto-, dovette anche qualdie tempo passare prima 
passasse al popolo composto di nobili e di plebei; giacc)ie,pnm» 

Si mèsto ,..ni.o,i..r ipoio »on .-iotoodo-j chosi =o.'P° <!■> "»; 
bili di'eranoì soli cittadini. La democrazia comincio in Fioi _ 
co’ gran coinizj composti, come si sa, di nobili e di plebei. Pn- 
,na di questo t«npo tfuando si parla di popolo , non s intende 
1 tre che il corpo dei nobili, una parte de’ quali formava ,1 
nato , nel mentre che tutto l’ordine di essi nobili rappresentava 
il popolo. 1/ istoria romana di questi tempi sembra piena di con¬ 
traddizioni , se non si legge con questa prevenzione. Io prego il 
lettore di riflettere su questa nota che io non posso maggiornicn- 
te estenderet e che mi costa una lunga medi ta^rione sulla prima co** 
stitniione aristocratica istictiita in Roma dopo V espnlsioné dei 
Tarquinj , i quali, come si è osservato , furono ^ più che per 
o^ni altro motivo j cacciati per ì* ahueo che fatto avevano del 

dritto di punire i patri^ja 

z A 



«ELLA EEaiSLAZIOSS. 

temine, dove V acqua, o la terra com'batt.ono per ìùb 
k d i rendono i suoi preziosi driLtr. _ • 

Ècco eome sì'formano ì tre diversi Jtnti civ.iit, ed 
ecco r epoca della rnaLn rilà. poli bica di un popolo ; epo¬ 

ca nella quale la legislazione, e il codice ^penale par- 
tìcplarmente, può acquistare quella perfezione che con¬ 

viene , e può fo'rìdarsi su’ principi che abbiamo antece¬ 
dentemente sviluppati, e che andremo di mano ama¬ 

no sviluppando in questo libro (i)- ^ 
ifeascìando a colui che legge T applicazione, de’fatti 

a queste verità , vediamo, l’influenza che quesEe tre di¬ 
verse specie, di costituzioni debbono avere nel sistema 

penale; e, dopo che avremo esaminati i ^principi di¬ 
pendenti da questo primo rapporto dei sistèma péna¬ 
le còUa natura del governo j passiamo a quelli che di¬ 
pèndono da’ rapporti cogli altri oggetti che coìnpoo- 

p^ono lo stato della nazione^ la quale nonconsideria- 
ino più nella sua infanzià e nella sua faiiciullezza, ma 
nella sua-politica matuHtà. Questo sarà l’oggetto del 
seguente capo, prima del quale è necessario che io il¬ 
lustri con una breve appendice un’idea che^non ho 
potuto qui sviluppare per non interrompere il corso 

del mio ràgionamento. 

ASPENDIC E. 

i J idea che ho data MV Jus majorum gentium, e: 
dell^ Jus minonim gentiam^ ne suppone delle altre 
che io non potrei trascurare d’accennare, senza esse¬ 

co lo yvégo colui elle leg§.e eli ricordarsi di ciò che si fe detto 
neli^ Ultimo capo <lcl prinio di opera vedere 
ine i princi^j generali da me in cjneljibro premessi vengono di 
inane a mano apjMìcati nel corso dell'opera, lo non cerco che 

dnita y e (Questa deve formare il difificiic ifleriio di ogni opers 
di sistema» 

V 
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re accusabile di oscuri Là : questa dipende dalla vqra 
nozione del dritto, e del dritto delle genti, 

10 definisco V Jus-.*Vuguaglianza delle utilità. 
scio al Jettore T esame del valore di questa definizione, 
la quale pare che non fosse ignota agli antichi, i qua¬ 
li unirono alla voce jus l’aggiunto cequum. 

Definisco Vjus gentium in generale: il dritto della 
violenza, vale a dire V uguaglianza delle utilità pro¬ 
curata e sostenuta dalla forza. Questa violenzab o. 
primta, o pubblica, e di qui nasce la differenza «tra 
1’ Jus gentium ìnajorum, e V Jus gentiuìn minorum. 

DefinisGo V Jus gentiuìn majorum: il dritto della, 
idolenza privata, vale a dire T uguaglianza delle uti¬ 
lità sostenuta dalla violenza privata delle forze in¬ 
dividue} e questo aveva luogo tra gli uomini che vìve¬ 
vano nello stato exlege , cioè nello stato della natura¬ 
le indipendenza, simile a quello nel quale sono le na¬ 
zioni tra loro, in cui.ciascheduno deve appoggiare il 
suo dritto colla propria forza. 

Definisco finalmente IVnj gentium minorum-. il drit¬ 
to della violenza pubblica., vale a dire V uguaglian¬ 
za delie lUilità appoggiata dalla forza pubblica s e 
questo ha luogo nelle società civili, nelle quali tutto 
il corpo sociale ha la tutela de’dritti degl’individui 
che Io compongono. Quello dunque.che comunemente 
si chiama dritto delie genti, altro non è che V Jus ma¬ 
jorum gentium; e (juelloche conninementesi chiama 
dritto pubblico ,è V Jus minorum gentium; ed ecco for¬ 
se perchè gli antichi giureconsulti confusero il dritto 
pubblico col dritto delle genti, 

11 lettore rifiettendo sopra queste idee che non mi 
è qui permesso di maggiormetUe sviluppare, vedrà an, 
che il motivo di quelle distinzioni così frequenti pres¬ 
so gli aiuicliì scrittori ira mnjprum gentium dii \ma- 
jorum gentium putì ieii, e minorum gentium dii., -mi- 
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\icTum 'gentiwn patriciL 1 majorum gmtium dii era- 

HO gii dei più amichi: anteriori alle origini delle cit¬ 
tà , come Saliirno, Giove, Marte , Mercurib, ed altri 
bhe là mitologia chiama con questo nome (i).Im.ìn:o- 
i'uni gentium dii eràho quelli che furono venerali do¬ 
po la formazione delle città, còme (^uii'inus. Della ma¬ 

niera istessa i Romani chiamarono patricii majomm 
gemìum quelli che di scendeva nò da’primi padri scel¬ 
ti da Rornoló nella fondazione della città, vale a dire' 
eh’erano stati nella naturale indipendenza ; e, 77im,ò'- 
rum gentiuni patricii quel]i che discendevano d^pa- 
ti’izj posteriormente creati. Per Pistesso motivo chia¬ 
mavano gentes inajorès le famiglie nobili anlichen qua¬ 
li erano quelle che discendevano da que’primi padri, 
de’quali Romòlo compose il senato, e gentesininores 
le famiglie nobili naoue che discéndevano da’ padri po¬ 
steriormente creali, quali erano quelli, de’ quali Giu- 
nio Bruto, cacciati i re, riempì il senato quasi esau¬ 
sto per r eccìdio de’senatori fatti morire da Tarquì* 

nÌG il superbo. 

CAPO XXXY-t 

Proseguimento deW istessa teorid' 

£jccoci pervenuti a quella parte di questa teorìa, 
che più interessa lo stato presente delle nazioni del- 
P Europa. L’influenza che debboùo avere nel sistema 
penale ìe diverse circostanze politiche, fisiche e mora¬ 
li de’popoli già pervenuti alla loro maturità, sono 

(r) Questi furono presso i C-ctlclej fino al no mero di dodici j 
esprimere i cnuji f Grecij come si si servivano della sola pa¬ 
rola ^ e Cfuesii erano Giove^ Giunone , Diana | Apollo j 
y«lcana , Saturno , Vesca , MartOj Venere > Minerva , Mercn^ 
rio^ Nettuno* 
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ì’oggetto di questo capo. Io commcio dalla natura del 

governo. 
Neiraristocrazia vi è una classe cbe comanda, ed 

un’ altra che ubbidisce. La sovranità e il potere è nel- 
Vordine de’nobili, l’ubbidienza è nel resto del popolo, 

ìN'eìla monarchia vi è un sovrano che dà la legge ; 
un corpo di magistrati che la fa eseg’uire; un ordine 
di nobili che illustra‘il trono, e che ne viene illustra¬ 
to; una gr£«luas!Ìone di gerarchie distinte per prero¬ 
gative di onore, e non d^impero; Un’ultima classe fi' 
nalmenle che non conosce molto l’onore, e teme po¬ 

co r infamia. 
' Nella democrazia comanda il popolo, e cìaschediin 

cittadino rappresenta una parte della sovranità : nel¬ 
la conclone egli vede una parte della corona , poggia¬ 
ta ugualmente sui suo capo che sopra quello del cùta- 
dino più distìnto. L’cscurilà del suo nome, la pover¬ 
tà delle sue fortune non ]jossono distruggere in lui la 

ciìscienza della sua dignità. Se lo squallore delle do¬ 
mestiche mura gli annunzia la sua debolezza, egli non 
ba' cbe a dare un passo fuori della soglia della sua ca¬ 

sa, per trovare la sua reggia , per vedere il suo trono, 
per ricordarsi della sua sovranità. Se per la strada 

egli incontra un cittadino molto più ricco di lui, se¬ 
guito da liìolii sèrvi, Circondato da molti aderenti, or¬ 
nato dalle insegne della più illustre magistratura, egli 
non ha che a ricordarsi deli’uguaglianza che passa tra 
lui ed il suo concittadino, per appropriarsi una parte 
della di lui grandezza, invece di umiliarsi a Ironie 
della di lui superiorità. 

Ecco r aspetto diverso , col quale ci si presentano 
le tre semplici forme di moderati governi. Vediamo¬ 
ne r influenza sull’ uso delle pene. 

' Nell’aristocrazia il nobile proscritto dalla sua pa¬ 
tria è proscritto dalla sede dei .suo impero ; l’uomo de! 
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popolo perde i suoi amici e i suoi parenti, ma la sua 
^litica condizione non vien delenorata daU’esibo: 

Leila sua patria, o fuori di essa , questa è sempre l’i- 
stessa. Ubbidire alle leggi, senza mai aver parte al¬ 
la loro formazione, costituisce il suo stato politico in 
qualunque nazione egli vada', presso qualunque popo; 

?o, così nella sua- patria, come lungi_da essa. Nell ari¬ 
stocrazia dunque r esilio dalla patria sara^ una gran 

pena per un nobile, ed una pena molto pioemia pei 
un uomo del popolo, e come tale non dev_essere a o- 

perata contro di lui, giacché, come si e altrove pro¬ 
sato (I), una pena molto picciola, che non potrebbe 
esser destinata che per un delitto molto leggier^, e che 

priva lo stato d’un' uomo , è una pena perniciosa c le 
‘leve dal legislatore essere sastitmLa da un altra che ot¬ 
tenga ristesso elìetto, senza recare l’istessa perdita. 

L’uso dunque della pena dell esìlio non s^a oppor¬ 

tuno iieiraristocrazia, che per Pordme de nobili. Que¬ 
sta pena minacciata, per esempiocontro il perturba¬ 
tore dell’ordine pubblico, distoglierà da simili atten¬ 

tati il nobile ambizioso, e dilendera pel tempo is es- 

SG la costituzione dalle nuove trame che il per ur a 

lore potrebbe ordire, quando la pena del suo e i o 

non lo allontanasse dalla sua patria. 
Nella monarchia questa pena dovrebbe essere inte¬ 

ramente proscritta dal codice penale. Niuna c asse, 

niun ordine'dello stato deve avere bi ^queste 
un potere inerente alla persona de suoi indivi ui- 
no tra’privati partecipa in questo governo a a sovra 

nità j niuno deve rappresentare una parte e -, 
legislativo j niuno deve nascere col dritto i esercì a 
re una parte del potere esecutivo (2). Non vi e menar 

(1) Cap^ /li- 

(2) Piteila prifna parte di questo i ir* lièro si e diffusa 

HiOilrata qnest,-\ verità. il capo 



i 

ìqG » • A S C ! K »r 2 ^ 

chia, 0 la moiiarcijia è viziosa, sempre che uno dì que¬ 

sti inconvenienti si osserva nella sua costituzione. Sup¬ 

ponendosi dunque una monarchia regolare, noi trove¬ 
remo che r esilio dalia patria è una pena che non si 

dpe adoperare contro alcun ordine dello stato. Il no¬ 
bile che ha prerogative di onore, e non d’impero ( pur¬ 
ché il suo delitto non fosse infamante, ciò che richie¬ 
derebbe una pena molto .più forte dell’esilio,) il no¬ 
bile, io dico, esiliato dalla patria conserverebbe tat¬ 
to il lustro della sua condizione , senza perdere alcun 
potere reale. E.gli consumerebbe fuori dello stato le 
sue rendite egli lascerebbe nell’ozio molLì.cittadini oc¬ 
cupali dal suo lusso, egli nuocerebbe alla società e col 
delitto e colla pena. Il magistrato esiliato dalla sua pa¬ 
tria non piangerebbe che la perdita della sua carica, 
della quale potrebbe esser privato, senza esserne pro¬ 
scritto. L’umiliazione del suo stato sarebbe molto più 
sensibile per lui,e molto più istruttiva per gli altri, 

quando la sua persona degradata ricordasse di conti- 
iino colla sua presenza le conseguenze del delitto. Co¬ 
si per questi finalmente, come per tutti gli altri ordi¬ 
ni dello stato, la pena dell’esilio dovrebbe in questo 

governo esser considerata sotto l’istesso aspetto, che 
si è considerata relativamente al popolo nelle aristo¬ 
crazie , e dovrebbe per conseguenza esser proscritta 
dal codice penale di una monarchia pel motivo istesso, 
pel quale si è mostrato non doversi adoperare contro 
il popolo ne’governi aristocratici (i). 

<i) Una pniova di (/nest.i verità ee offre T istoria della ro¬ 
mana legislazione. Prima di Cesare P iiiterdifione deiractpia e 
del fuoco non er.i accoppi.ita alla coniìscazione de* Jjeni. La per¬ 
dita della patria Èa.stava a formare la più gran pena pel Romano 
liùero. Perduta la libertà, la perdita delia patria divenne ima pe¬ 
na troppo picciola, e, siccome si trovava destinata a’ più vrwi 
delitti, Cesare per non alterare interamente il sistema nenale 
vi accoppiò la confiseazione de’ lieni. Vedi Svet. in uila Li cJ. 
a&r, c, xLi j. e Dion, hK l, * 

lìk 
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Non si può dir Tislésso riguardo alla democrazia. 
In quest-o governo, come si è dello ,.ogm ctlladino rap¬ 
presenta una parte della sovranità. Il popolo intero è 
nella democrazia quello eh’ è V ordine de’ nobili nell’a^ 
risLocrazia. L’istessa causa dunque, che rende efficace 
ed opportuna la pena dell’esilio per 1 ordine de no¬ 
bili nell’aristocrazia j la renderà efficace ed opportu¬ 
na per tutto il popolo nella democrazia. In questo go¬ 
verno il cittadino proscrìtto dalla sua patria vien pri¬ 
vato della sua politica condizione, decade dalla sua so¬ 
vranità , perde il suo impero, e, dovunque egli vada, 
trova una dipendenza che è infinitamente piu dura , 
quando non vien preparata dall educazione, ìngenti- 
ìlita dalFabito , e nascosta dall’ignoranza de’pìaceri che 
vanno uniti alla preziosa liberta. L istessa pena dun¬ 

que ( r esilio ) dev’ esser divèrsamente considerata ne* 
diversi governi. Essa sàra adoprabile contro una sola 
classe in un governo ( nell’ aristocrazia ) ; essa non sa¬ 
rà opportuna per alcun ordine, per alcuna classe in 
un altro (nella monarchia); essa sarà opportuna ed 
adoprabile contro tutti gl’ individui della società in un 
altro ( nella democrazia.) Ecco l’influenza^delia natu¬ 

ra dei governo sull’ uso della pena di esilio. 
Dall’ esilio passando all’ infamia, noi vedremo an¬ 

che r influenza che deve avere la natura del governo 
.sull’uso di questa pena. Richiamando alla nostra me¬ 

moria ciò che si è detto su questa specie di pena ne 
princìpi gfiiieralì poc’anzi sviluppati, noi ci ricor e- 

remo di avef dimostrato che le pene d’intarma non 
debbono cadere che su’ delitti di loro natura ini aman¬ 
ti , e non debbono essere adoperate che per quelle clas.* 
si dello stato, che conoscono e danno uu^peso^ all ono¬ 
re. Applicando ora questi generali principi a partaeo- 
lari che determinar debbono l’uso di questa pena ne 
diversi governi, noi troveremo che nella sola democra-, 
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ala r infamia pui essere indistintamente adoperata 
contro tutti gFindividui della società; ma die nel- 
r aristocrazia e nella monarchia l’uso di essa esser non 
deve cosi universale. 

Nella democrazia, come si è detto, ogni cittadino è 
penetrato dall’idea della sua dignità. La sua mano che j 

gitla nell’urna il decreto della guerra o della pace, 
che soscrive il trattato di una confederazione, di una 
tregua, di un’alleanza, dalla quale dipende forse la 
tranquillità , la sicurezza, la sorte della Sua patria e 
di nioit! popoli; la sua lingua che propone, rifiuta, o 

approva una nuova legge che ne deroga un’antica, 
che palesa le virtù o i vizj del candidato che ambisce 

la più illustre magistratura; la sua casa che, per an¬ 
gusta e povera eh’ ella sia, non lascia di essere frequen¬ 
tata dalle persone più distinte della repubblica , che 
vanno col rispetto che suggerisce l’ambizione, ad im¬ 
plorare da lui un suffragio, ed a disporlo in loro favo- 
Vore ; la piazza pubblica finalmente, dove, nel tempo 
delle concioni, e il magistrato che le convoca e il se¬ 
nato che prepara gli affari su’ quali si deve delibera¬ 
re, e Toralore che accusa , difende, oppone, o sostie¬ 

ne , e i candidati che ambiscono le cariche, dove, in 
poche parole, tu Iti coloro che seggono più alto di lui, 
sono quelli che dipendono dalle sue deliberazioni; tut¬ 
ti questi oggetti, io dico, debbono in ogni istante ri¬ 
cordare al cittadino in questo ffoverno il suo potere e 
1 1 • • I ^ • r- ‘ 
Ja sua dignità. Ur questa coscienza Jonientata e soste¬ 
nuta da tante concanse ; questa coscienza comune a tut¬ 
ti gl’individui di questa società ; questa coscienza che 
ha tanta affinità col vero onore, che può dirsi esser la 
cosa istessa; questa eoscienza,io dico, deve nella de¬ 
mocrazia render generalmente prezioso l’onore, ge- 
neraìniente terribile l’infamia. 

in questo governo dunque le pene d’infamia posso-. 
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^»p essere liidistintanienLe atìoperaLe contro tulli gVin- 
divlcìuì del còrpo sociale. Ma questa regola potrebbe 
essa aver luogo in un’aristocrazìa , in ima mon archi a? 
Qual prezzo può l’uomo della plebe dare all onore iti 
queste due specie di governo, qual pso può egli dare 
airinfamia? Privo di potere, di onori, di fortune,dì 
lumi 5 sepolto nell’oscurità della sua condizione j igno¬ 
to a’suoi concittadini, e, per cosi dire, a se stesso j 
egli non ]3uà mai dare all’opinione pubblica quel va¬ 
lore che si richiede, per renderne tanto spaventevole 
la perdita, quanto bisogna che lo sia, per poter ado- 
prare con vantaggio contro di lui le pene d’infamia. 

La pena d’inlaìnia che altro non è che un segno dei 
pubblico disprezzo, non può ma*essere niolto sensibi¬ 
le per nn uoTho'ehe non è nè avvezzo, n^ ha mezzi da 
esser ri^’^ettato. Voi vedrete l’uomo della plebe subi¬ 
re con intrepido volto quell’ infamante pena che Ì1 no¬ 
bile permuterebbe volentieri con una morte la più do¬ 
lorosa , purché questa lo garantisse dall’ infamia. 

Così nell’ aristocrazìa, come nella monarchia, il le- 
gi sìa Lo re non può duiKpue adoprare indistintamente 
contro tutti gl’individui della società le pene d infa-'’ 
mia, come potrebbe fare in lina eleni oc razia. Coloro 
che, ne’ due governi de’ quali si parla, formano quel- 
r infima classe deiìà società che volgarmente chiamasi, 
plebe {\)> debbono con ogni altra pena esser distolti 
da’deUtLi, fuorché con questa. Ma la giustizia, si di¬ 
rà , é una divinità che uguaglia agli occhi suoi tutti 
coloro che hanno ardito dì vi ciarla. Il nobile ed il pie; 
beo sono ugualmente rei, ugualinente punibili, qnan' 
do 1 hanno ugualmente offesa. Io lo concedo. Mail no- 

(i) Si avverta che nell*aristocrazia ic> iioia intendo per la co^- 
sa istessa popolo e plebea (j popolo è la [>arte della 
Jjidìscej la plebe e T infima classe del pòpolo j e cenerò tfn està in Ir- 
jna cl^sse'so dico che adoperar nói^ tiebhona le pene d* infamia^ 



l bile punito coll’infamia sarà forse meno punito cleÉ 
plebeo condannato alla schiavitù perpetua? Il valore 
della pena non si deve forse misura re dalla sua inten¬ 
sità? eFintensità lion si deve forse misurare daU’opi' 
nione che si ha del dolore che reca a colui che la sof¬ 
fre? Permutando nella persona del plebeo delin'qnen- . 
te rinfamia in una schiavitù perpetua, o adtempus, \ 
ia legge non si rende più severa contro di lui che con¬ 
tro il nobile, il quale per F ìstesso delitto vìen punì- : 
to colF infamia ; essa non la altro che uguagliare la 
pena del plebeo a quella del nobile. F jnendo coli’in- . 

* lamia e F uno e F altro, essa sarebbe parziale pel pie- | 
beo, essa sarebbe troppo debole contro di lui : la sua j 
sanzione sarebbe nel<tempo istesso ingiusta ed ineffi- i 
cace. Se si trattasse dì una pena che reca un dolore i 
fisico, della mutilazione di un membro, per esempio, 
in questo caso io direi che, per F ìstesso delitto , il no- ! 
bile ed il plebeo vi dovrebbero essere egualmente espo¬ 
sti; ma non si può dir F ìstesso, quando sì tratta di ' 
pene d’opinione. ! 

Il nobile preferirebbe qualunque altra pena alFin- 
’faniia, ed il plebeo preferirebbe F infamia a qualun- 
que altra pena. Pel primo dunque il timor dell’Infa¬ 
mi a sarebbe un gran freno ; e pel secondo sarebbe un 1 
freno molto picciolo, molto debole. In tutti que’go- ; 
verni dunque, ove è una classe di cittadini che, per ; 
una conseguenza della natura istessa della costituzio- ' 
ne, non può dare un gran prezzo alF onore, e deve te¬ 
mer poco Finfamia,.le inlamanti pene non si debbo¬ 
no contro di essa ad opra re, ma riserbar sì debbono 
per le altre classi, per gli altri órdini dello stato. Ec- 
co ciò che deve avvenire nelF aristocrazìa e nella ino- 
narehia; ecco ciò che non deve avvenire nella demo- 
erma-, ed ecco l'influenza che la natura del ffoverue 
deve avere sull uso di questa pena. 
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Determinata T influenza che la natura del governa 
deve avere sul sistema penale, vediamo ora quella clie 
vi debbono, avere le circostanze morali, vale a dire il 
genio e T indole particolare de’ popoli, e la loro reli¬ 

gione. 
Un popolo è egli avido, o orgoglioso ? inclinato al- 

rinteresse, o alla ferocia? laborioso , o amante del- 
l’ozio e del riposo ? I suoi costumi si sono essi molto 
ingentiliti ? La sua religione promette essa delle pene ^ ^ 
e de’ premj in una vita futura ? Permette forse ciò che 
le leggi debbono proibire, o condanna ciò eh’ esse deb¬ 
bono permettere; o pure, venendo iij soccorso delie, 
leggi, proibisce ciò eh’ esse condannano , tollera ciò 
ch’esse permettono,.e comanda ciò ch’esse prescrivo¬ 
no ? Ammette essa la necessità delle azioni umane, e 
la dottrina del destino, o è essa fondata sul sistema 
della libertà ? Accorda essa la remissione delle colpe 
ad alcuni mezzi che non interessano lo spirito , o fa^, 
come la nostra, dipendere la giustificazione dalla mi- 
gliorazione del cuore, dalla correzione del costume, e 
dall’ intimo rammarico del delinquente ? La dottrina 
assurda ed antica della metempsicosi e ella ncevuta 
da un popolo come un dogma religioso? Il legislatore 
non deve trascurare alcuno di questi oggetti nella co¬ 
struzione del codice penale. 

Le pene pecuniarie, per esempio, potranno essere 
con maggior frequenza, e con maggior efficacia ado- 
prate contro un popolo avido ; e le pene d’infamia prò- 
durranno più felici effetti presso un popolo orgoglio¬ 
so. boìone fece maggior uso delle pene pecuniarìe (i),, 
e Licurgo delle pene d’infamia (a). Gli Ateniesi iu- 
dustnosì e commercianti amar dovevano il danaro 
ch’era ì’oggetto de’loro sudori. Gli Spartani fieri e,d 

(r) Piu lare, in ma. Solon. 
(3) L* iatèsso autore iji in^a ìfjrcnrgL 
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ói't^olicitosi non apprezzavano ìe ricchezze che non co¬ 
noscevano e non cercavanó, ma Leinevan molto 1 igno¬ 

minia' . , •, , ■ 
In un paese, dove 1*interesse è la passione doiiu- 

narite di coloro che Tahitano , la maggior parte de 
delilTi dipendono dall’amor dei danaro. In una, nazio- , 
ne inclinala alla ferocia la maggior parte de deiitli 
sono cagionali dal risentiminitCì, dalla vendetta, dal¬ 
la èrni-'izrrt, dalla vanità di dar pruove di ardirete di 
coraggio. 11 legislatore deve frenare T avidità coll avi¬ 
dità istessa nella prima ; deve ad ogni ^delitto che o 
dìreltarnénte, o indlreltamente dipende da questo priil- 
cipio, combinare la pena pecnniaria con quella che va, 
unita al delitto istesso. Nell’altra, al contrario, nonj 
deve ricorrere che rare volte alle pene pecunsarie,! 
pe'rchè i delitti dipendènti dall’ avidità del danaro deb-- 
bono esser mollo rari. Egli non dèveifeppure sperarej- 
di ritrovar nella pena di morte un freno sempre ojm 
portuno contro que’ delitti che dipendpno appunto daJ| 
disprezzo della morte. La pena non farebbe altro chcì 
accrescere in molti.casi il merito dell’ azione , e dare 
iin nuovo pascolo alla vanità ed ai fanatismo del de- 

Tmqnentè. 
Un popolo è egli laborioso, o amante deli ozio e 1 

del riposo? Nel primo caso il sistema penale può es- j 
ser molto raddolcito. Un popolo laborioso e ordinaria¬ 
mente un popolo virtuoso. L’occupazione è il maggio, 
re ostacolo a’ delitti, e la sanzione penale può piesso* 
questo popolo con pene più miti ottenere elTetti più 
grandi. I Chinesi sono una pruova di questa verità. 
In im popolo, al cont.rario, ìnclinatóall’ ozio ed aì ri, 
poso, la corruzione è più facile ad introdursi; le pe, 
ne debbono essere più rigorose,,e le condanne a’Iav'o'. 
ri pubblici .saranno le pene le più reprimenti, e le pi^ 
adattate alT indole ed al caraUers nazionale. 
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regola potrebbe aver luogo presso .molti popoli dell’ìn¬ 
dia. Essi sono, come si sa, così inclinati all’ ozio cbe 
riguardano l’intera inazione come lo stalo piu perfet¬ 
to, e l’oggetto unico de’loro desiderj. Essi dannò al* 
supremo Essere il soprannome d’(i) ; e 1 
Siamesi creclono che la felÌGità suprema consista nel 
non essere obbligato ad animare una macchina, ed a 
fare agire un corpo (a). 

U» popolo finalmente ha egli fatti gran progressi 
nella coltura > i suoi costumi sono essi raddolciti ì uma¬ 
no e sensibile abbórrìsce egli lè atrocità ? lì codice pe¬ 
nale deve anche raddolcirsi, deve anche ingentilirsi. 
Quando le leggi sono in contraddizione coi eòstumi, o 
sì corrompono 1 costumi, òsi eìiideiì rigore delle leggi. 

Popoli dell’ Etiropà, sopra là maggior parte di voi 
cade questa spiacevole riflessione. Nell’ osservare i vo¬ 
stri codici penali noi dobbiamo dire, o che ì vostri eo- 
•slumi sono ancora quelli de’ vostri barbari padri, o 
che le vostre leggi sono in contraddizióne co’vostri co¬ 
stumi. Voi che non parlate che di delicatezza e di 
sensibilità ; voi che accarezzate tuttociò eh’ è amabile, 
e gustate con tanto trasporto tuttociò ch’è dolcej voi 
che non avete altro che fiori nelle mani , e canti nella 
bocca ; voi che alla musica, aÉ bàlie, al teatro v inte¬ 
nerite e piangete; voÌ,ì’ anima de’quali fe compressi¬ 
bile da tuU’l teneri sentimenti; voi avete ancora del- 
le leggi, voi avete ancora delle pene atte a far freme¬ 
re cuori dì ferro. O correggete dunque le vostre leg¬ 
gi , 0 soffrite che ne sìa deluso il rigore cóli’ Impuni¬ 
tà, e col giudiziario arbìtrio,o ritornate nell’antica 
ferocia, alla quale le vostre leggi? quando-avessero 
tutto il vigore che la legge deve avere, non tardereb¬ 
bero mollo a ricondurvi. 

(t) Panamanak. Vegga^i Ktrelier, 
(s) La Peìation de Siain^ /i46< 
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Ma che diremo noi della religione ? Un popolo, la 
religione del quale ammette delle pene e de’ premj in 
una vita futura, e ?TJÌnac(;ia queste pene a’delitti che 
•le leggi puniscono, ed offre questi premj alle anioni 
che le leggi prescrivono j un popolo, io dico, dove una 
religione cosi cospirante al bene sociale è stabilita, è 
suscettibile di un codice penale molto più dolce e mo¬ 
derato, che non lo è un altro popolo che, essendo in 
tutte le altre circostanze a quello uguale, differisce nel 
sistema della sua religione,la quale, o.non ammette 
pene e prem] in una vita futura , o minaccia queste pe¬ 
ne, e promette questi premj ad alcune azioni che non 
interessano la società e le leggi ; o proibisce ciò che le 
leggi debbono tollerare , o tollera ciò che le leggi deb¬ 
bono proibire. La religione dominante de’Giappone¬ 
si, per esempio, non ammette nè.paradiso nè infer¬ 
no. Quella degli abitanti di Formosa ainmette un luo¬ 
go di tormenti posteriore alla vita, ma destinato per 
coloro che non sono andati nudi in alcune stagioni del- 
l’anno; che si sono vestiti dì tela e non di seta ; che 
han pescate delle ostriche-, che hanno intrapreso un 

affare senza consultare il canto degli uccelli (i). Quel¬ 
la de’Tartari di Gencis-Kan (2) considerava come un 
peccato contro a’numi il porre un coltello nel fuoco., 
il battere un cavallo colla sua briglia, il rompere un 
osso con un altro osso, ma considerava come azione 
indifferente il violar la fede delle promesse, il rapire 

la roba d’altri, il fare un’ingiuria, l’uccidere anche 
un uomo. 

La religione òe’Peguesi al contrario condanna .se¬ 
veramente r omicidio, il furto, l’impudicizia, proibi¬ 

ti) Veggasi la Collezione (W oiaggi che han servito alto sta- 
alimento della eompagnia delle In die, t. v. part. j. p. '122. 

(2) VeggasL Ja Jìe/rtatone di Ftére Jean DnplanCarpin spedi¬ 
to la 1 ariana dal laneeenio ] V. ndl’ alino 1246, ' 
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st:e di recare il menomo torto al suo prossimo, e ordir 
na dì fargli tutto il bene, possibile, X^a possibilità dì 
salvarsi in qualunque religione, purcH si adempiano 
questi doveri, è un articolo di f^e per essi (i). 

Non vi vuol molto a vedere che, supponendosi uitr 
te le altre circostanze uguali, il^ codice p^ale de’ 
guesì dovrebbe essere, molto piu dolce di quello de* 
Giapponesi, degli abitanti di Formosa e de Tartari di 

Geucis-ìian. Quello che mancherebbe al rigor delle 
pene nel primo di questi popoli, sarebbe supplito dal¬ 

la religione , e, quello che manca alla religione negli al¬ 

tri , sarebbe supplito dal maggior rigore delle pene. 
Se la religione,di un popolo sLahllisce. il dogma del¬ 

la necessità delle azioni umane; se la dottrina del far 
talismo e del destino , questa dottrina eh’è nata insie¬ 
me col dispotismo, colla schiavitù e colia perdita del¬ 
la politica libertà j .forma uno degli articoli della sua 
credenza, è chiaro che presso-questo popolo.le leggi 

debbano essere più severe,, l’amministrazione, più vi¬ 

gilante , e la, sanzion penale più rigorosa che presso 
un popolo, dove la religione,stabilisce l’opposto do¬ 

gma della libertà. I motivi sensibili, per tener lontani 

gli uomini da’dielitti, debbono essere più Ibrti, a mi¬ 
sura che i morali sono più deboli. IL supporre la nas¬ 

cessi Là delle azioni umane, è l’istesso che..distruggerà 

ogni idea di merito e di demerito, di virtù, e di vizio, 

dì virtuoso e di malvagio,. L’uomo dunque , persuaso 
di questo assurdo principio , non trova in sé, freno al¬ 

cuno alle, sue passioni. Che n,e sarà, se le, leggi non 

suppliscono a questo difetto ? Che né^sarà, se 1’«ces¬ 
so delle pene non compensa il difetto-de’rimorsi ? 

L istesso presso a poco deve avvenire in un popolo, 

la religione del quale fa dipendere la giustiÉcazioce 

(0 Veggasi la citata Colle%iùm de viaggi chehan servito per. 
io staiiìimento della compagnia delloIndie^ Ulilipart. 

2!omo III ' 0 ' ' ' 
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citi cilcunG cosfi chfi non hanno rapporto alcuno collo 

spirito. Alcuni popoli dell’ India, per esempio, cre¬ 
dono che le acque del Gange abbiano una forza così 
santificante, che, per empio che sia stato un nomo, le 

sue colpe sono espiate subito che sì sono in esse im¬ 

merse le ceneri del suo cadavere (i). 
A che giova l’essere stalo malvagio, o onesto? Le 

acque del fiume uguagliano il primo' al secondo. Esse 
conducono F imo e V altro all’ istesso luogo di delizie 

e di piaceri. 
Un popolo , ove una così perniciosa credenza è sta¬ 

bilita , ha bisogno di un codice penale anche più rigo¬ 
roso di quello di un popolo, presso al quale {eeteì'is 
pnribus) la religione non ammette, nè pene, nè pre- 
inj in una vita futura. In questo l’uomo non ha nè che 
sperare, nè che temere dopo la vita. Perderla o me¬ 
narla infelicemente è il peggiore de’mali. Ma in quel¬ 
lo egli non ha che temere, ma ha molto da sperare e 
da ottenere con sicurezza. Or quando l’idea di un luo¬ 

go di ricompensa non è unita all’ idea di un luogo di 
tormenti i quando si spera senza temere j questa sicu¬ 

rezza dì una lelieità futura rende 1’ uomo meno sensi¬ 

bile all’infelicità presente. Bisogna dunque scuoterlo 
con pene maggiori. Bisogna che l’illusione della opi¬ 
nione sia riparala dalla maggiore impressione su’ sen¬ 
si. Bisogna che la severità delle leggi sia maggiore, 
e r apparato delle pene più terribile. 

Io mi vergognerei di dimostrare più diffusamente 
queste verità che sono da per loro stesse evidenti ] ma, 
prìma'di terminarne Pesame, vediamo eiè che'il do¬ 
gma della metempsicosi, e quello dell’ altra vita de’ 
cristiani, hanno di diverso- tra loro, per quel che ri¬ 

guarda l’influenza che aver debbono sul codice pena¬ 

ti) Lsffreì edi/, rtcueiì^ 
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ìe. Servendomi delia disùnzione di Piatone, io chiamo 
meteinpsicosi il passaggio dell’ anima in un corpo dei- 
r istessa specie, a ,differenza della mctcnsomntosi oW k 
il passaggio deiranirna in un corpo di specie diversa It). 

Sotto questo aspetto considerata la rnete7npneosi, 
non vi vuol moko a vedere, che la morte deve essere 
poco spaventevole a’ popoli, ove questa antica e diffu¬ 
sa credenza è in vigore, La sicurezza di animare un 
nuovo corpo dopo restlnzioiie del primo; la speranza 
•di ricomparire sulla terra in una più fortunata condi¬ 
zione; i lusinghieri presagi felice più del¬ 
la prima -, la rìmembranza de’piaceri della fanciullez¬ 
za,:e della gioventù, unita alla sicurezza di doverli di 
bel nuovo gustare ; illusioni sono queste così consolan¬ 
ti per colui che si vede vicino a perire, che il momen¬ 
to della morte può da lui considerarsi, come il termi¬ 
ne delle sue sciagure, e l’esordio della sua felicità. 
Cesare attribuisce.con ragione a questa caitsa il valo¬ 
re prodigioso de’Galli,,ed il coraggio, col quale sì 
esponevano, alla morte (2) ; e resperienza ci fa'vedere 
che i suieidj sono molto frequenti ne’paesi , ove que¬ 
sta opinione si è introdotta (5). Il lettor mi ha già pre¬ 
venuto nella conseguenza di quiete premesse. Egli ve¬ 
de che la pena di morte non dovrebbe aver luogo nel 
codice^ penak di un popolo, ove il dogma della metem¬ 
psicosi è ammesso. 

Come giustificare in fatti l’uso dì questa pena, 

CO , PIat, lik lo.de ltìgiò. 
^ jn primis hoc voliint persuadere , non interìre itnhnas , 

^ hiortem tratisire ad alias , atcjiie hoc maxime 

> métamottis ncglecto. Cass. debello 

^ troppo dagl' Italiani iì coraggio col quale pochi anni 
ia , cioè 1 anno^^775 andò alla morte fi celebre Saia in Milano , 
e la quantità de siuddj che ti cominbero in Cremona^ dopo che 
questo fanatico aveva diffusa ed iaségnm la dottrina della me- 
teinpsfcosK 
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quando con essa l’uomo perde la sua esistenza, Io sta¬ 
to perde un uomo, il pubblico un esempio, e la legge 
la sua eflicacia? 

J\ia si dirà: questa regola non dovrebbe forse aver 
anclie luogo in un popolo di cristiani ? La! nostra re¬ 
ligione non proli lette forse una felicità eterna al de¬ 
linquente die nuiore riconciliato colia divinità? Qua¬ 
le spavento può recare ad un l'edele il patibolo che può 
essere il punto che separa una vita infelice da un’e¬ 
terna felicità ? Ma a queste dirnande se ne possono op¬ 
porre delle altre. Chi assicura il delinquente della sua 
giustificazione? Chi assicura e lui e gli spettatori, die 
il suo pentimento non sìa un prestigio piuttosto della 
grazia, derivato dallo spaventò della morte' e della 
sicurezza dl inorire?'Accanto alla misericordia di un 
Dio, sempre pronto a perdonarè, la nostra religione 
Bon ci mostra forse la sua terribile giustizia ? Alla spe- ; 
ranza di tTn eterna felicità non si unisce torse il ter¬ 
rore di un lormeiUo eterno? Se un momento solo di 
rassegnazione piui-comjiensare una vita intera dì de- I 
iitti, un momento solo di disperazione non può forse 
distruggere un lungo corso di penitenze e di penti- ^ 
nienti? Qtie.sta incertezza'non deve forse rendere tan¬ 
to più spaventevole la morte, quanto ne sonò, secon¬ 
do la nostra credenza, più interessanti e più irrepa- ■ 
rabili le appendici? Il ministero istesso della religio¬ 
ne non' accresce forse tra noi gli orrori della ■tragèdia 
che il delinquente va a terminare sul p^ibolo ? 

Queste riflessioni spero che basteranno , per mo¬ 
strarci che la reiigionè crisiia'nà non’ lpgìie alla péna 
di morte parte alcuna di quella" efficacia che sì ricliie- 
de per renderla adoprabile nel codice penale, purché 
le altre circióstanze del'popolo hon l’impediscano ; b 
^e a queste rifiessioni noi uiiirenio quella ebè ci mostra 
là conformità àc suoi ^recéttf con quelU delle leggt.3 l 
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k<-ri ■vedir‘emo die hi vigore di ciò che si è détto, ìì si- 
stenla penale dì, uh popolo di cristiani può, supponen¬ 
dosi- tutte le altre circostanze ugnali -, esser molto pii\ 
hióderato dì quello di un altro popolo, ovéquésta di¬ 
vina religione,non è stabilità» 

Dall’ influenza che le-irnorali circostanze di un popo¬ 
lo aver .debbono sul codice penale , passando a quella 
che vi.debbono averè le circòstanze fìsiche, iò comin¬ 
cio dal clima. • ■ ' ' . t, 

, Senza mai allontanarci,da’prìncfpj generali premes¬ 
si nel primo libro di quest’opera , noi non dobbiamo 
far altro, che richiamare alla nostra memòria.ciò che 
si e detto, rélati vamen te al, rapporto dèlie-leggi coi 
dima, per applicare queste generali vedute al siste¬ 
ma penale. 

L’inlluenza del clima, si e detto (i), sul fìsico'e sul 
morale degli uòmini,.è quasi insensìbile ne* climi tem¬ 
perali ; essa non è decisiva, non è grande, che ne* cli¬ 
mi estremamente caldi,o estremamente freddi. Ne’pri- 
thì agisce appena come una delle più deboli cause con¬ 
correnti j negli ultimi agisce oome causa principale^ 
iVelìe regioni, per esempio, dove T astro del giorno 
comparisce appena sull’orizzonte, dove il corso del¬ 
le onde è sospesò per lo spazio di otto mesi de ll’ an¬ 
noi- dove le. nevi ammucchiaté copronoq^er altrettan¬ 
to tempo un suolo ordinariamente sterile ; dove i feno¬ 
meni piu orribili lasciano di essere spaventevoli;per 
là loro frequenza ; dove il sonno, questa tregua che là 
natura offre alle sciagure de* mortali ed alle angpscìe 
degl* inféltcij si conv^’rte spessa in causa, in e-^rdio ^ 

(i) i] x pi*imo liòro, To pregò il lettore fl'i 
esco capo, se mai gli verranno delle diffico^à sn 

io CJ10 son per dire io ffiiestò* Miprfre ài .iver itd esposto con ica- 
stante cmare^ia li mio sistema , per non essere néìV óbblijo dT 
magjjormente (iimosErario.' 
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0 ili annunjìio di morte j dove le braccia che il fanciub 
lo tende alia madre, si gelano, e le lagrime che gron¬ 
dano da’suoi occhi, sì vetrificano stille sue gote ammor¬ 

tile i dove, jier due terze partì dell’ anno almeno , ogni 
coniunicaziohe è interrotta , ogni società sospesa , e- 

ruomi) isolato per'tutto questo tempo colla sua fami¬ 
glia , rimane sepolto nella sua casa, -coriie nella sua 
tomba (i) ; dove finalmente, come si è da noi altrove 
provato (2), r eccessivo freddo instupidisce i corpi e 
«■li spiriti ; distrugge quasi interamente la sensibilità ; 
priva ì* anima della sua energia ; e ritarda lo sviluppo 
delle facoltà morali dell’uomo; in un paese, io dico, 
di questa nalrira il sistema del codice penale potreb¬ 
be egli esser l’istesso di quello di un paese situato in 

un clima dolce e temperato? 
Si potrebbe forse sperare di recar l’isLesso spaven¬ 

to , di ottenere le ìstesse impressioni, colle istesse pene? 
Sì potrebbe forse senza ingiustìzia richiedere l’istesso 
numero di anni, risLessa'età, per supporre un uomo 

capace di delinquere, che si richiede in un paese,ove 
un clima più temperato non ritarda, non impedisce 
lo sviluppo delle làcoltà morali dell’uomo? Selaleg- 

richiede tra noi l’età di iS anni per condannare un 
delinquente all’ordinaria pena, non dovrebbe forse ri¬ 
chiedere quella di trenta almeno nella I-apponia, 0 nel¬ 
la Groenlandia ? e se le romane leggi dichiaravano in¬ 
capace dì dolo, e per conseguenza di delitto, 1 iinpu- 
bere (5) cioè l’uomo prima dell’età di'i 5 anni,e la 
femmina prima dì 15, le leggi di questi popoli non 
dovrebbero forse estendere questo beneflzio dell’ impu- 

(I) fili® si Jegjjaijo Jv tiiverse relnzioni dn- div(>rn inaggi fatti 
nella Lapppnia'l e si troverà, che niente vi è di esagerato nelle 

mie espressioni. 
fa) Nel citato capo xi v. del priina libro, 
(3) L. 23. excipitnr etiani iUe D. de aedil, ed. L. impiiberem 

«3, D, adLeg Corri, de fats, L, i, impiiberesC. de faU. mon. 
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berta fino a’ 20 anni almeno? Sì potrebbe forse in un 

paese di questa natura, dove gli uomini son costretti 
a rimaner per tanto tempo isoiati colle loro b ,* 'glie 
nelle mura delle loro case , sì potrebbe, io dico, otte¬ 

nere la conservazione de’costLimi, e Tonejtó 

ca , senza aumentare il rigore di quelle pene, ed il 
numero di qiie’rimed] che son destinati a tener lon¬ 

tani gli uomini da que'delitti che la natura abborre, 
ma e Eie V abito e la necessità di convivere fomentano 
e facilitano? L’ubbriachezza al obntrario cosi perni¬ 
ciosa altrove, e degna di tutto il. rigore delle leggi, 
non dovrebbe forse meritar la loro indulgenza in un 
paese, dove la freddezza eccessiva del clima esi|l l’u- 
so delle bevande calorose, e dove Tabuso di esse non 
fa che istupidire T uomo , ma non lo promuove mai agli 
eccessi, a’ delitti ? L’istessa causa , per la quale Aristo¬ 
tile ci dice che Pittaco, vivendo in un clima molto tem¬ 
perato , stabili, che fosse maggiormente punito Poifén- 
sore ubbriaco, che l’offensore non ubbriaco (i), non 
è forse quella, che dovrebbe persuaderci in favore del- 
r indulgenza delle leggi su questo vizio ne’ climi gela¬ 
ti ? Anche nell’ ipotesi, nella quale noi abbiamo credu- 

to opportuno l’uso dell’esilio, si potrebbe forse ado¬ 
perare con vantaggio questa pena in un paese, ove il 

delinquente appena uscito dalla sua patri a. temerebbe 
di esservi richiamato , ed annunzierebbe a’ suoi concit¬ 
tadini la felicità del suo stato, e l’infelicità del loro ? 

x-sm' ri/TTOicef j-sf .... ro'^s;- 
irfiof àvas to' TOf (Wg'-Sc'si'TOf ay Tt.'irTwTiJ'wo'l, ‘jrXt'iu 

aToriveiv yìì<tisv'rùy : efia to' 9rX«ì(5 v/!sl‘(e(v fj’.ié'Oov'Jtcì; 

V vv'pev'm^ y oi^ TOfo'; rnv ^t/yyoùt/Lniv , ori Js7 /us'- 
ftaTkoVy TOpo'f qdfA^ifov, Ptiil auieiìt etPit~ 

tacìis legum api fax . ,, f^ex autei/i propria ìpsiiis est, nt eòrìi , 
si alìguem pìf.sarint, ìnajore pie.na ajfeiantu!' cju^iti soU/riii guia 
enim phires eòrii- contumeliosi sunt, non respsxit ad ceniam) 
(jiiiyn decet temidentìsmagis dare y rerum ad id gnod conduciU 
ArlstOt. eie ^epuh.tib. ii. in. fine. 
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La pena di morie non dovrebbe forse essere ìnteranieiv 
te proscritta dal codice penale di questo paese, ove al- 
nini Javori pubblici e necessari alla conservazione del¬ 
la società, ma micidiali per coloro che vi sono impie- 
o-ati, non potrebbero nè eseguirsi, nè esìgersi se non 

coloro che han perduto il dritto alla vita? Si po¬ 
trebbero finalménte adoprare con tanto vantaggio le 
pene d’infamia presso un popolo iatupidito dal clima, 
•privo quasi d’immaginazione, ed incapace di dare al- 
r opinione pubblica quel peso che la comunicazione 

sola può inspirare e sostenere? 
Ec£o rinuueiiza dì un clima gelato sul codice pena- .. 

le: qtella di un clima estremamente caldo non è nè j 
meno forte, nè diversa ne’suoi effetti. 

Nel citato capo del i* libro di quest’odierà noi mo¬ 

stre mm'o che, se lo sviluppo delle laco'Uà morali^del- 
r uomo noit è nè impedito, uè ritardalo ne’ climi mo¬ 
derni i{t) , Io è però ugualmente ne’ climi estremamen- j 
te freddi, e ne’climi estremamente caldi. Tutte le j 
conse^-uenze dunque, che abbiam vedute dover prò- ■ 
durre°nel codice penale il ritardamento dello sviluppo 
di queste facoltà morali nVclimi éstremamente fred¬ 
di , debbono aver luogo nel codice penale dì un paese 

situato in un clima estremamente caldo. , . , , 
Noi dimostrammo inoltre, che la poca sensibilità, 

reccessiva stupidezza, il difetto di energìa deiranimo, 
erano ugnàlmente gli effetti dì un clima estremamen¬ 

te caldo , e dì un clima estremamente freddo (2). 

(1) Il ìef-tore die si ricorda ciò che si è detto in cpiesto capo, 
si ricorderà anche ciò die io intendo per dima moderato, 

(2) Questo fe evidente. Siccome il naturale meecanisino dell’ no¬ 
mo è ugnàlmente alterato tte'dimi hriidanti che ne’dimi ge¬ 
lati , è cliiaro, die queste due cause fìsiche opposte debbano pro¬ 
durre «'li stessi effetti morali. Se Montesquieu avesse rifietttito a 
questo, non avrebbe senea alcuna distinzione attribuito il corag¬ 
gio agli abitanti de’dimi freddi, e la viltà a quelli de’climi e.d- 
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Le altre moaificaKÌoni duiiqiie del sistema penale 

dipendenti da questi effètti comuni così dell uno, co¬ 

di Óuinào si tratta di cliinl, la teì^peramra de> quali differisce 
«oco tra loro, le concanse niordiie politide possono rendere piu 
Joraliosor abitante del clima più caldo, che 1 dei 

cliSrfrrfdo, e vicvers», V istori, ohe t.ntf ‘'"‘"'P;', i 
ma di Montesquieu, è una costante pruova «i' 
difetto di coraggio, di energia, di sensibihta • 1 eccessiva- 
ma, io non io trovo che o tra gli; abitanti tu. ™.T,fepaldo 
mente freddo, .0 tra gli Abitanti di un clima 
dove il naturale meccanismo dell’ nonio e ^ • aite-ato è 
deteriorato dal clima, e per conseguenea _ 
deteriorato il suo morale. Iti tutti gli altn le 

polì ti di e producono questi effetti > ed il ^ frnale 
infinitamente picciola parte, bii^arra ìa maniera, ^ ^ _ 
Montesquieu a cfuesto proposito cerca di liberarsi f a ii 
sto di fatti, GNndiaJ( che, secondo il mio sistema, vivono ^ 
meno la maggior parte dé" popoli che vanno sotto qnes o p 5 

in im clima moderato ; giacche non è la sola J.^'V 
al sole , che determinar deve l' estremo caldo o l es r 
do dei clima, come si è 3à noiditnostrato nel citato capo ) 

indiani , dice Mentesquìéo liB. xiv; cap, 3, 
.$€n?,a corai^gio^ ^ stessi defili Europei na^i nelle n P _ 
dono mielìo del loro clima. Ma come combinare Cfiiesto dijetia 
di coraggio colie loro atroci unioni y co loro costuìhi y co e 
èarhare penitènte} Gli uòmini si sottomeitono in ifuèsta regione 
a mali incredibili y e le femmine si bruciane K^olontapamente 
dopo la morte de^ loro sposL Come cornhinare tanp jorza con 
tanta debolezza .? enigma si scioglie facilmente dal nostro au¬ 

toré, Oue/i’delicatezza di organi^ dice egb , ^. 
dal clima , e che fa loro temere la morte , fa loro temere . 
altre cose pih tlella lìiof ie istessu. Questa sohnìone nasiere _ 

a mostrarci a quali stranezze può condiir 1" amor dèi ^ 
vorrei dìe Mòntesquiéu niT dicesse, se il coraggio consis ® _ 

non temer la morte, o nel superare questo timore ? 
U vita j o nèl amar più della vita qualdie altra cosa? J _ 
era forse così bravo nella guerra , perchè non temeva la m r , 
o perchè più delia morte temeva V ignominia , la schiavi ' 
pèrdita della sua libertà ? Sbjfiio i soli Indiani forse che temo 
la morte , ma cJje in alcuni casi non apprezzano la vita , 
più della morte temono tante altre cose ? Il guerriero piu cor^o^ 

gioso non è forse, riguardo' a quest* oggetto, simile ^ 7' e 
no ? Se egli fugge innanzi all’inimico, questo non deriva 
dal clima, ma dalFindifferenza die il dispou^mq inspira per P 
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me cleiraltro clima, debbono aver luogo in un paese 

sitiiaLo in i.in clima es treni a mente caldo, non altrimen¬ 
ti che si è detto dover aver luogo in quello situato in 
un ejinia estremamente freddo. 

l'inaimente , il lettore die riflette, senza che io sia 
nell obbligo di dir tutto, vedrà che gl’istessi motivi, 
pe’quali si è mostrata T inopportunità delle pene di, 
esiJio di morte, o d’inlamia de’popoli che abitano un 
clima estremamente freddoj e che gl’ isLessi motivi, pe’ 
quali si è detto doversi jiresso questi popoli aumenta¬ 
re il rigore di quelle pene ed il numero di que’rime- 
dj che sono destinal.i a tener lontani gli uomini da 
que delil ti che la necessità di segregarsi per una gran 
parte dell anno dal sociale consorcìo e di familiarmen¬ 
te convivere, foinenta e facilita, vedrà, io dico, che 
que molivi isLessi debbono cagionare le stesse modifi- 
caKtoni ne) sistema penale de’popoli che abitano in 
un clima estremamente caldo; giacché in quest), co¬ 
me in quelli, la perdita della patria è un acquisto di 
felicità per un uomo; giacche in questi come jn quel¬ 
li , per un effetto del clima istesso, non mancano mai 

de lavori pubblici da fare necessarj alla conservazione 
della società, ma micidiali per coloro che vi sono im¬ 
piegati, e che per conseguenza non si possono nè ese¬ 
guire, nè esigere, se non da coloro che hanno co’loro 
capitali delitti perduto il dritto alla vita; giacché final¬ 
mente così negli uni, come negli altri, la sociale co¬ 

municazione è ugualmente interrotta perlina gran par¬ 
te dell’anno, tanto dall’estremo calore che obbliga 
gli uni a rimaner isolati e sepolti colle loro famiglie 
«elle viscere della terra, per difendersi dall’ azione de’ 

tria ; dalla bassezza phe cagiona ]a servitù ; dalla mollezza can-fo- 
nata-dal lasso e abbondanza 5 dalla si carezza di dover elser 
semiire nguattneme oppresso 0 dall’ antico, o dai nuovo tiranno. 
Q vincitore 3 o vinte* 
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J^aggl del sole nelle stagioni più calde, quanto daire- 
krerao freddo che obbliga da una sìmile cvistodia gli 

altri (O* ' ; . 
Ècco lutto ciò che mi pare elie si possa dire e de¬ 

terminare circa i’influenza del clima sul sistema pe¬ 

nale. Da quel che si è detto si vede dunque chìaramen¬ 
te, chela differenza che deve direttamente il clima 
produrre tra’codici penali di due diversi popoli, non 
può aver luogo se non tra due popoli, uno de’quali 
abiti un Glirna moderato, e l’altro un clima o estre- 
inàraente caldo ,o estremameli te freddo. Tra dire po¬ 
poli situati in due climi tutti e due. modera ti, ma To¬ 
no alquanto più freddo, o più caldo dell’altro, que¬ 
sta differenza non può aver luogo ; giacche , come si è 
tante volte detto, Tinfluenza diretta di'ùn clima mo¬ 
derato sul fìsico e sul morale degli uomini è così nii- 
percettibile, è così debole, è così, oppressa dalle altre 
Goncause morali e pdliticjhe, che possiamo, senza esita¬ 
re, dire che non "‘debba produrre alcuna modiiicazio- 
ne, alcuna diversità riducibile a prineipj generali nel 

codice penale. 
Si dovrà forse dir Tìstesso delle altre fisiche elrco- 

slanze dì un popolo ? 
Io chiamo fìsiche circostanze di un popolo, oltre del 

clima del quale si è parlato, la natura del suo terre¬ 

no e delie sue produzioni, la situazione e Testensio¬ 
ne del paese. Questi oggetti, come si è veduto ne’pri¬ 

mi due libri di quest’ opera , debbono avere una gran¬ 
de infiuenza diretta ed immediata sopra alcune par- 

id della legislazione : ma ne dovranno esse avere una 

ugnale sul codice penale? 

(i) Cornl)inai]Jo le relazioni tle^ viaggiatori che ci de.scrivpno i 
cGsttiini cte [).ièsi eccB.ssivatnente caldi, con «jiteÌJi che ci descn- 
vono Ja maniera di vivere de’popoli più settentrionali, si trove¬ 
rà vera l’tina e l’altra asseriÌQue. ■ 
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IH' , Io' parlò trinfluenza^-^ireffa ed immediata ; gbo- 
cT)è , se si considerano come concause'che possono con-, 
tribuir molto al genio, airindole, al carattere, alla 
relis’ione èd alla natura del governo di un popolo, sot¬ 
to quest’aspetto considerale, esse: possono ancficavere 

una grande influenza indiretta sul sistema penale. Ma 
il nostro scopo non è qui di considerare quésta influen¬ 
za indiretta; giacché, se queste fisiche concause con¬ 
tribuiscono, per esempio, a fare che una nazione ab¬ 
bia piuttosto un governo che un altro, questo,non de¬ 
ve cjLfi interessarci, poiché noi abbiamo già’esamina¬ 
ti i principi che dipendono dal rapporto che debbo¬ 
no aver le pene colla natura del governo. Se influisco¬ 
no sul genio, sull’indole, sul carattere di un popolo; 
se influiscono sulla sua religione islessà, questo nep- 
pur c’iiiLeressa: poiché abbiamo già determinati i prin¬ 
cìpi dipendenti dal rapporto che de\'e avere il siste¬ 
ma penale con questi oggetti. Noi non dobbiamo dun¬ 

que andare ìn cerca che della loro influenza diretta ed 
jmmédi.ìta ; e se questa, come sì é veduto, è grande 
nella parte politica ed economica della legislazione, 
non vi vuol molto a vedere,che dev’essere molto pic- 
cìola, molto tenue In quella che contiene il codice pe¬ 
nale. Vediamo a che può tutta ridursi. 

Il terreno di una nazione, io-domando, é forse mol¬ 
to sterile? Le braccia libere dei popolo,sono forse mol- 
tx) deboli, 0 molto dispendiose per fecondarlo, senza; 
i! soccorso di coloro che j>e’ loro delitti possono esser 
condannati ad una maggior fatica e ad un minore sti¬ 
pendio? In questo paese dunque il legislatore dovreb¬ 
be far maggior uso di quelle pene che, prìvan,do il rea’ 
della sua personale libertà, F obbligano a conijiensare 
co’lavori delle sue braccia 1 màliche ha recati alla i-o- 
cieta co’suoi delitti. In un paese al contrario, ove l’u- 

bertà del suolo rifiuta questi servili soccorsi, e dove 

i 
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gli Qggetll de’ pubblici lavori sonomoUo ristretti, il le- 
gisliitore dovrebbe 'con molta éconoiiiia iar usò di questa 
specie di pena che, profusa più del bisogno, altro 
farebbe cbe obbligare il popolo ad alinienUre coloro che 
r hanno offeso j ed aumentai-è' colla pepa istess^ i mah 
She il ■delinquente ha col delitto già recati allo stato, 

Un’ altro paese, un altro popolo ha egh sorgenti ta¬ 
li di ricchezzé, che conservar non si possano-sènza 
dispendio’della vita d’una porzione di cplorp che 
sono occtipàti ? Che in vece dqnque di comprare in¬ 
nocente abitatore dell’Africa , per condurlo ad una 
morte sicura; che in vece dì sostenere questo ci^imer- 

cio infame che degrada ugualmente e 1 uomo che ven¬ 
de , e r uomo"che compra y e l’no,me eh’ è venduto 5 che 
in vece di soffrire, che si commettano con intrepida 
mano-, e sotto la protezione istessa delle, leggi, tauU 
omicidi' esecrabili ; o in vece di permettere al cittadi¬ 
no che non ha violate le leggi, di esporre venali i suoi 
giorni’, di mettere in commercio la sua esistènza, e 
di commettere un suicìdio che le leggi puniscono con 
una mano e comprano quindi coll’altra ; che in vece , 
10 dico , di ricorrere a tutte queste ingiustizie che niun 
principio di morale, niun sistèma di religione, niun 

j motivo-d’interesse pubblico può giustificare, ma c e 

la sola* superstizione favorisce in molti paesi dell u- 
ropa colle sue assurde ed abboininevoli ni.assime; c^ e 

11 legislatore sostituisca in un paese di tal natura a fé 
pene di morte le condanne a questa specie, di lavori 
pubblici che reifigie del d.elinquente vada al pati o 

lo per indica re la pena che ha meritata, ma che a sua 
persona sia trasportata' ne! luogo , ove la sua morte ri 
tardata sarà compensata cìaUe ricchezza che procura 

£^10 stato, dalla vita che nsparniia ^ tanti innocén 
dalle contraddizioni ^ da’ rioiorsij da’f][uali libera 

leggi e i loro Wuoric ' ' ' 
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Pa'ssiamo alla situazione ed esleiislone del paese. Per 
quel die rlguat'da la prima, dopo replicate rillesi'ioiii 
io non trovo quale possa essere la suà influenza diret¬ 

ta sul codice penale; e per quel che riguarda P altra , 
veggo che questa non dev’esser messa a calcolo' che 
in un solo caso, e che in questo caso deve produrre il 

più grande effetto. 
Un immenso paese, sottó un isLesso impero, viene 

abitato da molti popoli diversi tra loro per genio, per 
indole , per carattere , per religione , per clima. Popo¬ 
li avidi, orgogliosi 3 amanti della fatica, inciinati al- 
P ozio 3 vivono sul suo sudo immenso. Cfinii estrema- 
mente freddi, o esLrematnente caldi, e climi tempera¬ 
ti sono compresi ue’suol vasti confini. Deità diverse 
con' diversi riti, con dogmi di religione diversi, for¬ 
mano i varj cidti delle diverse parti dell* impero. Nel- 
l’ipotesi die il governo di questa' nazione possa essere 
un governo moderato, si cerca di sapere quale debba 

essere il sistema dd suo codice penale. La soluzione 
del problema è evidente. (,)ue3to paese non può avere 
un solo codice penale, come aver non può una sola le- 
"■Islazione. In esso i’universalità non potendo esser uni¬ 
ta all’ opportunità delle leggi, bisogna che questa' pre¬ 

valga a quella. ^ ^ , 
li lettore, combinando questa soluzione cogli ante¬ 

cedenti principi , ne vedrà le conseguenze. Egli vedrà 
anche, che nell’Europa esis'te lufa nazione, quale io 
l’ho qui supposta. Io riposo sulla'sua penetrazione, e 
gittando un’occhiata sullo stato della parosperità di im 
popolo, passo ad esaminare quale sia T influenza diret¬ 
ta , che questa può avere sul codice p>enaìe, e quali' i 
pirincipi che ne dipendono. 

Se la piena ,■ come si è veduto (i), altro non e che 

(r) Nel primo capo dì i r. parte ^ o sia nei capo^ di 

{>ucsto liòro. 
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ìa perdita di un dritto, e se ì sociali dritti sono tan¬ 
to più preziosi, (guanto è maggiore la pubblica pro¬ 
sperità j un’ ìstessa pena dunigue sarà più dolorosa, a 
misura che si aumenta la prosperità del popolo. 

Se la giustizia determina i limiti del rigor della pe- ’ 
na ) se non si può- recare al delinquente maggior ma¬ 
le di quello che si richiede per distogHere gli àliri dal- 
rimitare il suo esempio (i); quando i progressi della 
pubblica prosperità han fatto crescere insieme col va¬ 
lore de’sociali dritti il rigore delle pene già stabilite, 
è chiaro che in questo caso il codice penale dev’esser 
raddolcito. 

Se bastava prima una pena conse dieci, per, tener 
lontani gli uomini da un delitto, ne basterà .quindi 

una come otto, per ottenere T istesso effetto. Coìì’istes- 
sa pena, colla quale si puniva prima un delitto pìOi 
leggiero, si potrà quindi punire un delitto più gran¬ 

de, diminuendosi proporzionatamente' quella del più 
leggiero. A questa ragione se ne aggiugne' un’altra. 
A misura che si aumenta in uno stato la pubblica pro¬ 
sperità , le cause promoventi ì delitti sì scemano e s’in¬ 

deboliscono. La reazione dunque che si deve opporre 
alla loro azione indebolitapuò essere anche senza rb 

schio indebolita e ingentilita. 

Queste conseguenze sono cosi semplici, così eviden¬ 
ti , come lo sono i princìpi quali vengono dedotte. 

IIluHrarle maggiormente sarebbe l’istesso che diffi¬ 
dare del talento di colui che legge. Io temo sempre 
di dir troppo, e rare volte mi pento di dir poco. Con¬ 
tentiamoci dunque di aver in questa maniera esposta 
e sviluppata la difficile teorìa del rapporto dèlie pene 
co diversi oggetti che compongono Io'stato di una na¬ 

zione, e di avere applicati al codice penale i generali 
principi <l6Ìla relativa bontà delle leggi, già stabiliti 

(i) Veggasi il capo s.'cv’ji, di (Questo ixì. lih-ùi 
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nel I. libro di quest’opera. Passiamo a delitti, e d^. 

po d’avere sviluppati i principi che determinar deb¬ 
bono ropportunità delle pene nelle diverse circostan¬ 

ze de’, popoli, cerchiamp ora di esaminare quelli eh? 
ia determinano relativamente a’ debiti. Per ottenere 

questo fine, bisogna vedere che. cpsa sia deUtta) ^ q’J^T- 

le ne sia la misura. 

N< 

CAPO XXXVIL 

Del delitto in generale^ 

^ on tutte le azioni contrarie alle leg^l sono de 

litLi; non tutti coloro die le cominettono sono delmr 
quenti. L’azione disgiunta dalla volontà non e inimi¬ 
tabile; In volontà disgiunta dall azione non e 
le n Miao concisi, dunque nell» v,uto,.one della 

leffjxe, accompagnata dalla volontà di violarla- 
% volontà è quella facoltà dell’ammo che gì deter- 

Hìina dopo le spinte dell’ appetito, e dopo i calcoli deL 
la ragione. L’appetito ci sprona, 1 intelletto esami¬ 

na , la volontà ci determina. Per volere bisogna dun- 

que appetire e conoscere. ^ 
^ Conoscere un’azione altro non e che conoscere u 
finé dove tende, e le circostanze che 1’ aecompa^nano. 
Onesta è l’opera dell’ intelletto, e questo è il risulta¬ 
to de’calcoli della ragione. L’ azione volontaria sarà 
dunque quella che dipende dalla determinazione del¬ 
la volontà preceduta dalle, spinte deU’gppetìto , e dal¬ 

la cognizione del fine e delle circostanze del! azione, 
e l’azione involontaria sarà quella che. procede dalla 

violenza o dall’ignoranza (i). 

(i) A&Kti 0VCIÙÌ m n àì 
fidmtur imnta ant^i^axit ignoriiUone e^ciunm, 

^risictelss^ Maral, (i4 h(ic<?nu iii^cap* 
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La violenza è V urLo di una forza esterna cKe ci tra- 
scina , malgrado il dissenso della volonlà, verso la sua 
direzione. L’ignoranza , rel^tivamenLe all’ azione, e lo 
stalo deU’uotno che non ne conosce il line e le circo¬ 
stanze. Cplni dunque., che una forza esterna obbliga 
ad agire, o colui che mosso dalle scinte dell appetito, 
non colcos ce, nè. può conoscere Ì1 line P 1® circostanze 
deir azione , costui, io dico , non sarà delinquente , 
quantiinque, abbia violate; le leggi- 

rreinessi questi principi, applichiamoh ora, e ve¬ 
diamo. le disposizioni legislative che ne derivano. 

Si è detto, che il delitto. consisXe nella violazjone 
della legge , accompagnata dalla volontà, di violarla» 
Coloro dunque che fe leggi debbono supporre incapa¬ 
ci di volere, debbono considerarsi anche come ipca- 
piaci di delinquere. 

Si è detto, che la volontà è quella facoltà dell’ ani¬ 
mo che c,i de.tenn.i,na dopo. le, spinte dell’ soppetito, e 
dopo i calcoli della ragione. Coloro dunque che, o per 
diletto di età, o per un disq.rdin?, del 1°™ meccani¬ 
smo, non hanno ancora, o han perduto l’uso della ra¬ 
gione, costoro , io. dico , sono quelli che debbono con¬ 
siderarsi dalle leggi cpme, incapaci di volere, e per 
conseguenza di delinquere. .1 fanciulli, gli stupidi, i 
l,unatici 3 i frenetici sono compresi in qiìestq numero. 
La legge dee dunque fissare il periodo.ael.l’ infanzia e 
della pubertà relativamente' al' clima che , come, si e 
altrove dimostrato , accelera, o ritarda Io sviluppo 
delle facoltà intellettuali deli’ uomo. Deve dichiarare 
incapace di volere 1-’infante (i). Deve nel seconao pe- 

rorpaijp leggi estendono anche,all’.etìt pvos,sitn“ aU 
fanzia t|uesto ì>enelicio, L' impuJjere > fina all" tiìx di dieci anni ^ 

jnexio^ vaìq a dire sino alla inetà del secondo periodo non 

«ssere esposto a pena alcuna;perchè la legge lo dichiara 

ce di dolo. L. ìn fans. 12, D, ad L. Corri, de Sicar. La 

Tomo lìh ' ' ' ri 
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riodo, 0 sia nell’età posteriore ali’infaniiia, lasciaré 

a’ o-iudici del fatto il decidere, se F im pubere accusato 
abbia, o no, l’uso della ragione (i). Deve,finalniente' 

sottoporre ali’ istesso giudizio l’esistènza della frene¬ 
sia 0 della stupidezza in coloro che colla privazione, o 
colla perdita della ragione possono giustificarsi dalla 
violazione delle leggi (2). Ecco le disposizioni legali 

che dipendono da questo princìpio. 
Si è detto inoltre, che per volere bisogna appetire 

e conoscere, che conoscere un’azione altro non è che 
conoscere il fine dove tende, e le circostanze che 1 ac¬ 
compagnano, e che per fare, che un’ azione si possa 
dir volontaria, bisogna supporre in colui che agisce 
questa necessaria cognizione. Quali sono le conseguen¬ 
ze che dipendono da questo principio ? La distinzione 

tra il caso , 0 la colpa. _ ^ 
Il caso suppone, in colui che agisce, 1 ignoranza as-- 

soluta della posiibilàdeireffettó che razione ha prò- 

dotto (5). La colpa suppone un effetto diverso da quel¬ 
lo che colui che agisce, si era proposto dì conseguire. 

Sassoni l’estendeva fino a la anni. Le leggi i>resenti d Inghilter¬ 
ra Io restringono nel solo iinrno periodo che temima a seti anni, 
e'Blanckstone rapporta un giudizio, nel (filate furono condanna¬ 
ti a morte due ragadi dell’età.i'«no di nove, e 1 altro di dieci 
anni. Cod. crini, d’/nghih cap. li. _ 

{,) [ olurati in Inghilterra sono quei eh esanimano, se i im- 
ere accusato allbia, o no , l’uso della ragione. Prima de’set¬ 

te anni non vi è bisogno di quest’ esame , perchè la legge P as¬ 
solve ■ dopo i sette anni, se i’accusato itnpiibere si' trova da giu¬ 
rati capace di dolo , vìen condannato. 

{..) Questo è un fatto, e per conseguenza pesame d^i esso deve, 
il nostro pìatJO, dipendere dal giudizio e dall’ esame dei 

giudici del fatto. . . 1 1 i 
(3) Eccone un esempio. Nel imo terreno murato, le porte del 

(Male son chiuse, e le chiavi in mio potere, io veggo una lepre: 
le tiro un colpo di fucile, e questo , in vece dt ferir la-lepre, uc¬ 
cide un'uomo'che si era ivi nascosto, e che io era sicuro che (fili¬ 
vi non potesse trovarsi. Quest’omicidio si chiainerà omicidio per 

caso e la legge non può a ninna péna condannarmi per questo. 
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ma che non ignorava cKe potesse^ avvenire, attesa la 
tognizioné che aveva di tutte lè circòstanze dell’ azio¬ 
ne (i). Il caso non è dunque ìfnpulabile,ma è impu~ 
tàbilé la colpa. Nel cdjo manca la volontà, perchè vi 
è ignoranza ; héllà colpa non manca iniéramenie la 
volontà , pércbè non manca interamente la cognizio¬ 

ne. Nei caso non esiste hè la volontà di violàfé la leg¬ 
ge, nè la volontà di espórsi al rischio di violarla ; nel¬ 
la colpa non vi è la volontà di viqlàre la legge, nia 
vi è, quella di esporci al rischio di violarla. . 

A niìsLirà che la cognizione dì questa possibilità;, di 

questo rischio / è inaggitìré , cresce dunque il valore 
della colpa'y si avvicina più al dòlo; a misura eh’e 
miuorej si allóntaha più dal dolo, si avvicina più al 
basò (2). 

^ Da queste premesse .dipendono ì seguenti cànoni’ 
legislativi. 

Se il caso non è imputabile, le leggi non debbono- 
dùnque punirlo. 

Se la colpa è imputabile, le leggi debbono dunque 
punirla» 

Se la colpa è menq imputabile del dolo, perchè nel 

dolo vi è la volontà di violare la legge,e nella colpa 

non vi è che la volontà di esporsi al rischio di violar¬ 

ti) & tirando ad stha lepre die fogge per óna strada ptiLbHca, 
io ncèmo un uomo, questa sarà una colpa.: 1* omicidio si cliia- 
l'rierà còlpahile. QuariUinque il fine c1t€ io mi era |)rop'os‘to, fossa 
quello dì uccider la lepre j riiiìladimeno ió non igrioràVala possi- 
l.iiJità die vi era , che im uomo passasse per quél luogo in quel 
momento , e questa era una delle circostanie dell'aliene, die 
doveva determinàre la mia voloiìtà a fasciare in pace la lepre , 
piuttosto die espormi al rischio di commettere un omicidio; . 

(2) E' diverso 1’uccidere un «omo tirando ad una lepre eli* 
h’gga iù una strada di campagna poco frèqiientata, die «ccidére 
ùnuorno tirando ad una lepre che fiigge per là strada d’una tìit- 
tà, ed in un’ora , nella quale vi è in quélJa gran concorso di po- 
pdo; Citi non vede la gran diversità del vàloré di queste due éójpé? 

m 
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la ; la pena della colpa non dovrà mai dLtnc|Lie nel- 
r isLe.ssa anione uguagliare quella del dolo. 

Se a inisui'a che la cognizione della possilailità del- 
l’eireU-o che 1’ azione ha prodoLlo, è maggiore, cresce 
il valore della colpa , e si avvicina più al dolo; e se, 
a misura che la cognizione di quesU {lossibilità è nii- 
iiore, ininoi’e è anche il valore della colpa, e si avvi¬ 
cina più al caso; vi saranno dunque varj gradi di col¬ 
pa ; e»le leggi vi dovranno dunque destinare diversi 
gradi di pena. • ! ' ' 

3e non è possibile determinare LuLt’i varj gradi dì 
colpa ; e se al coulrario è perniciosa ed ingiusta cosa 
di lasclaro nell’arbitrio de’giudici la scelta e destina» 
zione delia pena ; le leggi dovranno dunque fissare tre 
divei’si gradi di colpa, a’quali tutti gli altri j>ossano 
X"! Ter irsi'; la viassimn, , la inedia e V infima', dovran¬ 
no stabilire una regola, un canone generale, per in¬ 
dicare a’giudici a quale di questi tre debba riferirsi 
ìa colpa. ' 

Dovranno stabilire che ^ quando le circostanze che 
accompagnano V azione, mostrano che, nelV animo di 
colui che agisce, la possibilità deW effetto alle leggi 
Contrario, che V azione ha prodotto^ è uguale o mag-^ 
giare alla possibilità dell^ effetto 'che si era proposto 
di conseguire) la colpa sarà mas.sima; quando é mi-' 
nore, ma non è molto rimata, la colpa sarà Aedia ; 
quando é riniotissijna^, la. colpa sarà infima: dovran¬ 
no finalmente, ne), determinare la sanzion penale, dì» 
sLinguere in ciaScheclun delitto (i), oltre la pena del/ 
do ioquél! a della maijima, quella delia media e 
quella deir injd77ia colpa (2). 

(i) S’iniemle da’delJui che si possono éorninettere per colpa; 
giacché vene sono alcuni che non ne sono snscectibiliì tale fe 

assassinio , il flirto eo. 
, (2) Secondo il nostro pi^no di. crijninale procedura i giudici 
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Questi sono gli altri, canoni legislativi che dipen" 
doho da’ premessi princìpi. Ritornianìo ad essi, e pro¬ 
seguiamo .questa interessante analisi. 

Si è- détto , che.le azioni involontarie son quelle che 
procedono dalla violenza ó dall’ ignoranza ; che la vio^ 
lenza h T urto di una forza esterna che ci strascina > 
malgrado lì clis.s8nsò della nostra volontà, verso ìa suà 

direzione; che l’ignoranza, rela tiv amen tè all’azione, 
è lo stato di un uomo che nòii ne éonosce il fine e le 
circostanze.; è che per conseguenza le azioni contrarie 

alle leggi che procedono o daques'ta vióìenza o da que¬ 
sta ignoranza, essendo involontarie, non sono impiita- 
hili, non essendo imputabili, non sono punibili. 
L’applicazione di questo principio è dunque nel prin¬ 
cipio istessò. 11 canone generale che,ne deriva., è in¬ 
teramente esprèsso nella conseguenza che se n’ è de¬ 

dotta. La sua evidenza è tale che. ogni illustrazione 
sembrerebbe ino ti le. Ma si potrebbe forse dir T istes- 
§0 delle.due quistionialle quali,!’esposizione di que¬ 
sto in.contrasLabi}e principio ci.;conduce? Che dovre¬ 
mo noi dire delle azioni che nel; tempo istesso proce¬ 

dono, in una certa maniera., dalla violenza e dalla 'vq- 
iontà., dall’ignoranza e dalia-cognizione? Comincian¬ 
do dalle prime che- Aristotile chiama miste (iy, noì 

non dobbiamo far altro che gittare un’occhiata .su’varj 
accidenti delia.yita, per vedere, che l’uamo. può qtial- 
ahe volta trovarsi nella dura necessità di non aver che 

sceglier , tra. due a piu mali. Il male che in queste 
circostanze egli preferisce, dipende, è vero dalia sua 
volontà', giacche non oi è nè ladro, nè Urnnho della 

del fatto, pombinaiido ìe circostanze deli’ azione con (juesto ca- 
iìuiicar dovrebbero a fjtiaì grado di coìfia clovrel)])e essa_ 

riferirsi; e ì giud-icr del dritte dovrebbero trovare iieDa legge U, 
jpiia a fjuel grado di colpa fissato* Si osservi ciò che si è detto 
nella parte di tpiesto libro cap. xix, orf. 7 e 12. 

Ci) Arisi. Morsi, ad I^somach. lib. rri. cap. i-' 
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i/^olontà, dice un anLico (i ) ; ma la sua volontà Favr^eb" 
fce distolto da questo male, se la necessità di evitar-» 
ne un altro non Tobbllgasse a questa scelta. Il piloto 
che vede il'naufragio inevitabile, se non dlrijinuisée 
il peso del suo naviglio, gitta nel mare le merci. Que¬ 
st’azione è volontaria (2) ; ma l’avrebbe egli fatta, se 
la necessità di evitare il naufragio non glielo avesse 
prescritto? Se il tiranno arma la mia mano di un pu¬ 
gnale, e da’ svio! satelliti mi' fa intimare, la scelta o 
delia perdita della vita , 0 di un assassinio , qualun¬ 
que de’due mali io scelga, l’avrei io voluto fuori di 
questa dura alternativa? 

Lasciiiino a’moralisti l’esame de’principi direttivi 
del foro interiore, e noi memori della diversità infi¬ 
nita del nostro ministero contentiamoci di esporre qua¬ 
le esser dovrebbe la determinazione delle leggi su que¬ 
sta specie di azioni. 

Tre canoni generali basteranno al legislatore per 
dirigere la soluzione di tutti casi jDossibiìi nella que¬ 
stione compresi. Io prego colui che legge, di ricor¬ 
darsi che, se le civili leggi debbono inspirare, non 
pioosono però esigere la perlezione nell* uomo. Esse pos¬ 
sono dare all’eroismo'de’martiri, come la religione 
gli ha dati alla fede; ma non possono, come quella, 
punire coloro che non hanno il coraggio che richiede 
un simile sforzo. Con questa prevenzione io lo prego^ 

(0 AjfVwf f rvfcivvoi 4( yi'viiou^ Que¬ 
sta sentenza è del ceJehre Kpitteto. 

(i) A-tAws (to' ex/3<jJLì?f) e’xàf)': 
sV/ a-wrtlejta noi ««’t? , xsm' tÙv Xof-ffii', «Vki/to; o< vSv 
scovisi • M/x.iai (Aiv «c «V/t' «/ làmi/Tcù , eo/x.ac-/ ttó 

eVsfr/ofs. 
/Verno e/uw spante aésolute ( in tcr/tpestatiiiis ) sua projicitf 

seti ob saUitem tiun sviavi., aliortim, omnes , modo mentis 
compòiessintìfacere idvidentiìrt Mixtos ig.itiir hujusmodi adtio- 

nes qumi sint, spontaneis tarnen magis 'smt siifiiles, Arist iUd, 

■ 
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dii osservare 1 tre seguenti canoni, de’ quali lascio a 
lui r esame ed il giudizio. 

I, Tra due o più mali uguali non è mai punibile 

la scelta. 
II. Tra due o più mali disuguali la scelta del mi- 

nere non è punibile, ma la scelta del maggiore lo è, 
quando non vi è interesse‘personale di mezzo, 

IH. Tra due 0 più mali disiigualì, il minore de’ 
quali ferisce F interesse dellUiomo che a scegliere vìen 
costretto, la preferenza data al maggior male non può 
esser punibile che in un solo caso, cioè quando il male 
personale che si evita, è molto picciolo, e molto sof- 
fribile, e quello che si elegge è molto grave, molto 
pregiudizievole o a tutto il corpo sociale o ad un al¬ 

tro uomo (i). 
Che il lettore esamini questi canoni, e ne troverà 

la ragione e r opportunità, lo passo all’ altra questione 
che riguarda le azioni che procedono nel tempo istes- 
se dalla cognizione e dall’ ignoranza. I delitti commes¬ 
si nell’ ubbriachezza sono l’oggetto di quest esame. 

L’ uomo nell’ ubbriachezza non conosce nè il fine , 
nè le circostanze dell’ azione ; ma prinìa d’inebbriar- 
si egli conosce il fine e le circostanze dell’eccesso nel 
Fere; egli sa cjuali sogliono essere gli effetti dell’ebbrie- 
ià (2). Colui che vuole la causa, non può negare di vo¬ 

ti) Non fe inusile l’avvertire che, secóndo, il nostro piano, l’e- 
calile deii^ uguaglianza > o della disuguaglianza de'inali> dovrei- 
Le farsi daVgìndici dei fatto, e T applicazione del canone iegisJa- 
livo da* giudici del dritto* Da essi si doWeèliche esaminare^ 
se il mmoF male die si è evitato^ feriva T interesse personale di 
colui che a scegliere è stato còstfetto^ e se questo è Bastante a 
ginstiiìcare la sua scelta, li seguente capo àissipevh. tutte le dif- 
iicoltà die potreB]>ero nascere so questa teoria^ gìaccBè in que¬ 
sto noi distinguerenio tre gradi dì dolo ^ come si son distinti tre 
gradi di Cólpa, 

(2) lo prego il lettore dì paragonare queste idee con quello che 
neìK antecedente capo si è detto suiruBBrladiezza ne'climi estre- 
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lere anche gli efFelti. L’ignoranza dunque dèli’ébBno 
non esclude la volontà delle sue azioni > perchè la sua 
ignoranza è voloritaria. Prima d’inèbbriarsi egli co¬ 
nosceva il fine e le circostanze deli’intemperanza che 
era per còmmeltere ; egli conosceva di'irìque anche il 
fìne'e le circostanze delle azioni che (bill’ebbrietà di¬ 
pendono. Per servirmi de’tèrmini delle scuòle j io di¬ 
rò che, se la violazione della legge commessa neirub- 
briachezza non dipende da Una volontà immediata 
nuìladimeno impiìLabilé e punibile , perchè dipende 
da uria Volontà mediata- Ma , si domanda: lo sarà ^es¬ 
sa quanto al dolo, o quanto alla compri? Qual è mai la 
dilTerenza che passa, tra la violazione della legge com¬ 
messa per colpa , e quella commessa' nel disordine del¬ 
la ragione prodotto dall’ebbrietà ^ Nell’uno e nell al¬ 
tro caso l’elletto che l’azione ha prodotto, non è for- 
sé diverso' da quello che colui che agisce, si erà'^pro¬ 
posto di conseguire ? Chi è mai quell’ Uomo che s’ineb- 
bria per uccìdere un altro uomo? La volontà di espor¬ 
si al rìschio di violare la legge non è forse la Sola' cau¬ 
sa che dovrebbe rendere imputabile e l’una e l’altra 
azione? Come pretendere che una isLessa causa produ¬ 
ca effetti diversi? La maggior pena dunque che lè 
leo''»‘i possono assegnare a'ile azioni commesse nelF ub- 
bnachézza, non dovrebbe eccèdere quella delle ostes¬ 
se azioni coniniesse per una colpa del massimo gra¬ 
do ( i ) : essa non dovrebbe dunq-ue mai uguagliare (juel- 

la del dolo- 
Questa conseguenza è erronea, perche erroneo è il 

princìpio dal quale vien dedotta. Vi è una gran diffe¬ 
rènza tra la violazione della legge commessa per colpa-, 

maiiiente freddi. Egli vedrà che ciò che qui si determina, non 
dev« aver hiogo ne" paesi sinrati in questi climi, 

(i) Questa fe quella che noi abhiatjQ chiamata colpa massim<^ f 

t che X inoralisU clhamano 
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« quellà commessa dcU’ebbrietà.^Nella priiiià ì’azione 
che ha prodottb T effetto corilràrio alle leggi è dà pei* 
se stessa indifferente ; nell’ alttà vi h un male nellà 
causa ,y\h uh male nell’ effetto. Il tirare ad urta le¬ 
pre che lugge, hdn è dà per si stesso im male^, ma 
diviene tale, quando, per uccider la lepre, io itn met¬ 
to nel rìschio di decidere un uomo. L inlenyieranza 
ài contrario nel bere , la volontaria perdita della ra- 
«'ione è da per sfe stessa un male. Diviene quindi un 
doppio male, quando néll’iibbriache^za io commétto 
uri altro delitto. Nella violazione della legge commes¬ 
sa per Colpa , il legislatore non dee dunque punire che 
Un solo male;' C'in quellà corrimessa nell ubbriachez- 

za deve punirne duè'. 
più ; nella vìoìaziorie della le^ge commessa per col¬ 

pa vi è il iriale della società, ma non vi è lo scandalo ; 
in quella commessa nell’ ebbrietà esiste 1’ uno e 1 altro. 
Finalmente se noi osservèretrio V inclinazióne troppó 
frequ'e'rile a questo vizio>• il varitaggio ch'evi é nel te¬ 
nerne lontani gli uomini q'ùantó' più sia possibile, là 
difficoltà ché vi é nel provare la no'ri-esistenza deì- 
rebbrietà, la facilità che v'Ì sarebbe dì éludere con que¬ 
sto' mezzo il rigore delle leggi, quando 1 ubbriachez- 
za liberasse il dèlinquerite da una pàrtè della^ pena, 
se noi ùriiremb, io dicó, qXieste alle antecedenti ni es- 
sionì, nói troveremo che , molto lungi dall èsser cori¬ 
dannabili dì soverchia severità, sório ànzì da seguirsi 
que’ legislatori che han punito coll’ istessa pena la vio- 
laziori'e dèlia legge corrirriéssa nell’ùbbriachézza c e 
quella dòte èsiste evìdenteri'iehte 11 dolo- Altró rion po¬ 
trebbe fare la legge ch’e stabilire, che la péna sia e- 
V infimo grado di dolo. II lettore comprenderà que¬ 
st’idea dopo che avrà letto il seguente capo. ^ 

Esposti tutti questi principi, determinati tutti 
Sii canoni, sviluppate tutte queste regole relative a - 
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J. esistenza ed al concorso della volontà, noi* non dob¬ 
biamo Jar altro che riflettere sull’idea che data abbia- 
ino del delitto, per vedere che quel che finora sì è del- 
to, non e ancora Lutto quello che doveva dirsi. Se per 
forma re il delitto vi è bisogno del concorso della vo¬ 
lontà coll atto, nella maniera ìstessa dunque, che si 
e determinato tutto quello che riguarda la volontà, 
deterramar si deve quello che ne riguarda la manife¬ 
stazione. 

E fuor di ogni dubbio che la sola volontà di delin¬ 
quere ^non può iormare il delitto civile. Il giudizio de’ 
cuori e riserbato alla Divinità ispettrice de’nostri pen¬ 
sieri, la quale nella maniera islessa che premia ras- 
senso della^nostra volontà al bene, quantunque dis¬ 
giunto dall opera, punisce l’assenso di essa al male 
che si è da noi voluto, ancorché non si sia giammai 
commesso. Lasciamo dunque alla religione lo spaven¬ 
tare colle terribili sue minaccie le ree ed occulte vo¬ 
lontà <leglì uomini, e non cerchiamo dalle leggi che 
sono le opere degli uomini, quel che ottener dobbia¬ 
mo dalla religione ch’é l’opera di Dio. La legge non 
può punire l’alto senza la volontà, né la volontà sen¬ 
za 1 atto. Cogitationis pcenàm nemo patituy. Questa 
era una regola del romano Dritto (i), regola ignota 
alla giurisprudenza de tiranni, regola che Dionisio 
violò a tal segno,che si fece lecito di punire il sogno 
come indice de’ pensieri (a), 

^ Ma , si domanda, l atto che la legge deve punire, 
e soltanto quello che contiene in sé la violazione del¬ 
la legge, 0 anche quello che manifesta la volontà di 
violarla ? Il conato.^ il semplice e nudo tentativo al de- 

U) L. i8, P. ds posn^i 

(2) Pliitarco néilà oi/a di Dione ci ha conservato il nome di 
<{uesu, vittima della gmrìsi,nulen2a de'tirannf Onesti fu un certo. 
Mai-ìia che aveva sognato di scannare il tiranno Dionisio, 
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ritto dev’ee'li esser punibile quanto il delitto stesso 
cotisùraató e riuseUo? Ecco le questioni che han divi¬ 
si: isiureconsiilli. gl’mteri»tn e 1 legislatori, e che 

noi risolveremo, chiamando in soccorso i prmctp) eter¬ 

ni della fiiustìzia e della ragione (i). Non ci àllonta- 
niamo eia’premessi principi. Il delitto, si e detto, con¬ 
diste nella violazione della legge accompagna a dalla 

volonUà (li yióiarla. Quando dunque si manifesta h; vo¬ 

lontà di violare-la legge, ma non si manijestacoU a- 
2Ìoue dalla legge vietata, non esiste iJ delitto, iie io , 
dico, per esempio, ad un aitr’iiomo; io ho determina¬ 
to dì uccidere il tale; voglio immergere nel suo seno 
questa spada che non deporròfinché con es,sa non gii 

abbia trapassato il cuore ; andrò in traceia di lui e 
ripósero ’, finché non vegga disteso sotto i miei piedi 
il suo estinto cadavere; se questo discorso vien prova¬ 

to con tutte quelle solennità che stabilisce la legge, 
potrei io esser condannato come omicida ? Dopo questo 

discorso, non potrei io forse cambiar di volontà ? non 

potrei io divenir l’amico di colui che io odiava, ^ 
difensore di colui che io aveva determinato, d ucci e~ 

re ? La legge potrebbe forse punirmi di un delitto che 

non ho ancora commesso (2)? ^ . , 
Se al contrario, io dico 0 scrivo ad un sicario,, va , 

ed uccidi il' mio inimico ; il prezzo della tuo opera sa¬ 
rà la tal somma; questa ti sarà pagata subito che mi 

porterai una pruova del felice esito della tua commis- 

(0 Veasransi le opinioni o.pnoste di Binìterslio^ì: ^ 
soll.1 Le|. 1 /^.Ù.adUCorncLdeSimr, dove si .dice r ‘ 

cns spectattrvy non etjcitas. Vedi ^ 

n i* cap. io:y e CiTjaeio Uè, xix. ohser^at. cap, io* 
( 2) 1 n fIl es 10 ' e a s o 1 a I e g g e^ altro non cl e v e f a r e c he c J ^ ^ 

il magistrato , al ({uak è commessa la custodia della^ ^ 
sienrarsì della mia persona , finche non mi avrà intéramen e 

stolto dal delitto. Ma c(nesta non sarebjie ima pena, sarel>De 

taato im iijciio da impedire ìi delitto. ^ 

tÈà 
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èionej in questo caso, aircorcìiè il sicario non riesca 
nella sua intrapresa, se vien provata la coiTiinissioue^ 

b se la ieHèra vien sorpresa prima che l’attentato si 
esegua, non sono io forse condannabile all’ istessa pe-.. 
na alla quale sarei condannabile, se.!’omicidio fosse 
avvenuto? Jo !o sarei sicuramente, perchè l’ atto coj 
quale ho mani Testata la mia volontà, è da per sè stes¬ 
so contrario alla legge. Subito che ho indotto il sica-' 
rio a violarla, l’ho già io stesso violata. La causa al 
delitto è già data ; il reato per la mia parte è già com¬ 

messo , 0 che l’uomo niuoja, o che non inuoja. 
L’istesso dir si può riguardo alia congiura. Se io 

njanifesto ad una , o a più persone, la volontà che liOj 
di tramare una congiura contro il governo, se questa 
manifestazione è dimostrata, il magistrato altro non 
potrebbe fare, che assicurarsi della mia persona finché 
non sia accertalo di aver io rinunziato a questo.perfi¬ 
do disegno: ma potrei io esser condannabile al rigor 
delie leggi contro ia congiura? Se al contrario nel si- 
leniio della notte e nel ritiro delle domestiche mura, 
convoco i Congiurati, db le disposizioni necessarie al- 
rorrendo attentato, consegno loro le arrni, ricevo da 
essi il giuranieìUo terribile del silenzio'e della ledeì- 
tà, fo girare intorno la coppa insanguiJiata, e fo loro 
bere, secondo l’antico rito, Il sangue della vittrma-j 
simbolo di vendetta e dì slr?f,ge, se terminato questo 
congresso, la congiura si scuopre , son sorpresi icon¬ 
giurati, prima che Ì1 momento nei quale scoppiar do¬ 
veva la congiura fosse giunto; in questo caso', i miei 
complici ed io non sarem forse coiitìannabiìì all’Stes¬ 
sa pena che meritata avremmo se si fosse eseguito 
l’orrendo attentato? Nel primo caso Ìo non ho mani¬ 
festata la mia volontà cori^alcun atto dalla legg© vie- 
Uto ; nel secondo i.miei, compiici ed io manifestata 
r abbiamo colle azioni dalla legge istessa vjptate. Nei 
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primo caso esiste la volontà di violare la legge, ma non 
Vi e la violazione dèlia legge ; nel secorn^ vi èia vio¬ 
lazione della legge, e la volontà di violarla ; nel pri¬ 
mo caso non vi è dunque il delitto', e nel secondo vi e* 

Da queste prernèsse dedur possiamo il seguente ca¬ 

none generale, col quale il legi-slatore regolar potreb¬ 

be la soluzione di tutt’ ì casi possibili nella questione 

compresi. 
La volontà, di velare la'legge r}on costituisce il de¬ 

litto, se non quando si Tjiciiiifesta coll'atto dalla leg¬ 
ge istessa, p.ietato, ed in questa soia ipotesi il conato 
al delUiO'è puni-òile, quanto il delitto istesso consuma-, 
to e riuscito (i). 

Stabililò questo canone, lo veggo gl,à la schiera da’, 
moderni gius pubblicisti scagliarsi contro dì me. Se¬ 

condo 1 vostri prio'cipì istessi; mi sì dirà, il danno 
die si reca ^'lla società, se non è la sola, è almeno la 
prinelpal inisùra della gravezza del de]Ìlto(2)- Comes 
pretendere dunque che vi sie'no, dfe’casi, ne’qqali il 
delitto'lenta lo e non riuscito, punir si debba ugual¬ 
mente che il delittó tentato è riuscito? li danno che 
riceve la Società dal. secondo nou è molto maggiore ài, 
quello che riceve, dal primo? ' 

Questa obbiezi'one non può sembrar vigorosa che al 
primo aspetto. Bastq pr9fo.ndarsi in essa per vederne 
k debolezza,.- 

■ ■ Qual èr'oggetto, io domando, ohe la legge,si pro¬ 
pone nel punire? E*'Torse questo la vendetta del ma- 
k recato alla- socie,Là dal delinquente, o pure la sicu¬ 
rezza; e ristruzione? Noi Pabbiam detto e dimostra¬ 
to. La vendetta è una passione , e le leggi n,e so.no esem 
Vi j e ì miei oppositori sono i p,riini a confessare che., 

(1) VegEjast (7 i i. parte. . 
(2) Veggansi i pyincinj generali preinessi nel pruno capo di 

ijuefio ir, /.'firie, _ " V ■ 
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termiuata ]a barbarle, ((uàndo Io stat-o civile di uri po^ 
polo è già perfezionaLo, l’oggetto della pena altro non 
può essere che la sicurezza e T istruzione. Se la pena 
duiiqtte che siegiie il delitto, non è destinata ad altro 
che a garantire la società dalla perfidia del deìin^ueri' 
te, e distogliere gli altri dall’ìirilLare li suo esempio; 
nella volontà di violare la legge manHestata coll azio¬ 

ne dalla legge islessa vietata, si trova l’uno el altro 
motivo della pena. Il delinquente ha rnostrata la sua 
p^'rfidia; la società ne ha ricevuto il lunesto esentino. 
0‘che l’evento abbia o no corrisposto all’attentato, 

c|iLiesli due motivi di punire esistono ugualmente. L i- 
stessa causa deve dunque produrre l’Istesso èlTetlo,e 

quest’effetto è T uguaglianza della pena. 
Vili: il delitto, come si è altrove detto (i), non e 

altro che la violazione d’un patto. A misura che il pat¬ 
io che si viola, h più pi-ezìoso alla società , la pena de- 
■y’èsser nìagglore, si perchè la società ha un rritiggior 
motivo da temere H delinquente, come anche perche 
ha un maggior interesse di tenerne lontani gir altri. 
Ma nella nostra ipotesi il patto è violato, ancorché l’ef- 
fello dell’azione non abbia corrisposto a’disegni del 
relValtario: la pena dunque dev’esser quell’istessa 

ehe meritata avrebbe se avesse consegiiìto il fine- ■ 
L’evidenza mi pare unita a questi principi. Svilup¬ 

parli, dimostrarli maggiormente sarebbe un difetto, 
dal quale Io procuro dv tenérmi sempre lontano. l’er 
racchiudere una materia così vasta in un solo capo ed 
in pochi principi, io ho dovuto ricori"ere alla preci'sio¬ 
ne, della quale molti de’ miei.Iettori rimarranno disgu¬ 

stati. Ma il mió oggetto è d’istruire, e non di piacé¬ 
re. Determinata la natura del delitto'in generale', e 

fissati tutt’i principi stutt’i canoni legislativi che 

(i) Wel capò primo ffucsta li» partii 
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da questa dipendono, passiamo ora ad esatninaré la- 

misura de’delitti, per vederne quindi la proporzione 

colle pene, 

CAPO XXXVIII. 

Della misura de' delittU 

JLie azioni contrarie alle leggi sono, come si è det¬ 
to (i J, le violazioni de* sociali patti, de’quali le leg¬ 
gi sono le formule che gii esprimono. Interesse delJat 
società è , che ciascheduri patto sia religiósa nàente os¬ 
servato; ma questo interesse non é , nè può essere, 

uguale relativamente a tutt’ i sociali patti. Egli è mag¬ 
giore in quelli che hanno una maggiore influenza sul- 
l’ordine sociale; è minore in quelli che vi hanno un’ in¬ 
fluenza minore. La prima misura dunque del delitto, 
o sìa dell’ azione alla lègge contraria, sarà l’influenza 
che ha il patto che la legge esprime , e che dal delin- 

qiiénte si viola sulla conservazione di quest’ordine. 
Questa ci mostrerà i gradì di maggiore, o minore rei¬ 
tà tra la violazione di una legge e ia violazione di un’al¬ 
tra. Questa ci mostrerà la differenza tra l’assassinio, 
per esempio, ed il furto; tra il regicidio eromiGidio; 

tra il peculato e F espilazione di un’ eredità. Ma ci mo- 
strerà essa la differenza tra la violazione di lin’istes- 

sa lègge accpiripagnata dà circostanze diverse ? Un no- 

Hio può uccidere un altr’uomo nell’impeto dell’irà, 
può ucciderlo a sangue freddo, può uccider lo con mag¬ 
giore o minor sevizia', può mostrare maggiore o mi- 

> maggiore ó minor crudeltà. II patto che 
égli ha violato è sempre l’istesso : nell’uno , onell al¬ 
tro caso e sempre quello , col quale si è obbligato a ri¬ 

ti) Nel I. capo dì <}uetta ii.. part-e^ 
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stpeltare la vita de’suoi simili. Ma nell’uno o nell al¬ 
tro caso può dirsi forse ugualmeiUe reo, ugualmente | 

punil/ile; Ja misura dei delitto è destii'iota a l'ago- ; 
lare la qt'''’-;*tiìà della j5ena; e se io scopo deila leg- , 

sre nel o;r. 'O è eli distogliere colui cIàs non ha ancora 
violata la iL'gge) dall’imitare resemjdo di coJmì che. 
ì’ha viola.a d'i garaiitire la società dagli ultermri 
niali che il deiiiKjnenle recar le potrebbe ,se non ios- 
se 0 corj'etlo dalla pena, o da essa messo nell iivipoten 
za di più oiletiderla. essendo, lo dico, questi due so* 
ìi eli ogeeLLi delle pene, il secondo,di essi non esige 
forse, che colui ghe violando una legge ha mostrata 
una maggior malvagità di cuore, una maggior dispo- . 
sifiione a violarne altre, sia maggiormenLe punito cit 
colui che , violando l’isLessa legge ,l’istesso patto non 
ha mostrata l’ìstcssjjL pervei’sità di cuore , non si e re¬ 
so ugualmente spaventevole alia società i Le circostan¬ 
ze dunque che accompagnano un. istesso delitto, pos¬ 

sono renderlo più o meno grave, più P meno pumbi- ; 
le. Ma come ridurle ad ima generale mis.ura i Lcco lo. ., 
scòtrlio che convien superare. Se pe.r circostanze di un ; 
delTuo noi intender volessimo tutto ciò che, nel siste- \ 
ma erroneo della, presente legislazione, sotto questi? ] 

nome si comprende, noi perd.eremmo Iz? vano il nostro f 
tempo nel cercare di ridurle ad una genera^ misura,, 
I nostri legislatori, non avendo saputo distinguere J | 
delitti pe’loro oggetti , lian dovuto distinguerli per Ig 
loro circostanze. Lssj han cKìaniialo circostanza di up | 
delitto non s.olo quel fatto che ne accresce o dirnmm- ,■ 
éce il valore, ma aiiphe quello che, secondo il nostro j 
piano di ripartizione che da qui a poco sarà espostq, : 
altèra la qualit.ààeì delitto, e lo rende di una specie 

diversa. Essi hanno, per esempio, considerato coipc 
circostanza dell’omicidio la condizione politica dell’uc- , 

cìso. Ma s secondo il nostro piano di ripartizione, ì’uc- | 
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cidere un magistrato, e V uccidere un privato citta¬ 
dino, tono due deiifeti tra loro diversi,sono due de¬ 

litti di qualità e di specie diversa. Questi conteno'o- 
110 la vÌQÌa2Ìorte di due diversi patti, e non di un ispes¬ 
so patto con circostanze diverse. II patto che si viola 

col primo, ha una maggiore influenza sull’ordine so¬ 
ciale , che non v,i iia il patto che si viola col secondo. 

La prima misura dunque da noi stabilita regolerà la 
destinazione della pena dell’uno e dell’altro, delitto. 

Anche il luogo, secondo la nostra giurisprudenza, 
è una circostanza dei delitto. Ma l’uccidere un uomo 
in un tempio, e ucciderlo in mi postribolo, sono, se¬ 

condo il nostro piano, due delitti di diversa specie.» 
Col primo sì violano due patti : cpl secondo non sene, 
viola che unp.^ Coi primo sì viola il patto, còl quale 

ci siamo obbligati a rispaniiiare la vita de’nostri si¬ 
mili, e quello, Qol quale ci siamo obbligati a rispet¬ 

tare il patrio culto : col secondo delitto non si viola 
che il^prlniQ^ di questi patti. L’autore del primo delit¬ 

to Sara omicida e sacrilego nel tempo istesso, e l’au¬ 
tore^ del secondo non sarà che, omicida' 

Non conlondiamo dunque le idee delle cose, non 
chiamiamo circostanze di un delitto quelle che ne cam-. 
biano la qualità e la specie ; diamo semplicemente 

questo^nome a quelle, die, serica alterare la qualità 
del dritto , lo, rendono più o meno punibile. Sotto que. 
sto aspetto considerate non è impossibile il ridurle ad 
una generai misura» 

Dalla maniera istessa che noi distinti abbiamo tre. 
diversi gradi di colpa, e che a questi abbiam Lutti gli 
altri rileriti, distinguer po,Ereino tre diversi gradi di 
uolo in ciaschedtin delitto; e della maniera istessa che 
il legislatore dovrebbe, come si è detto, in ciascun de¬ 
litto suscettibile di colpa , fissare per ciaschedun de’ 
ire diversi gradì una diversa pena, cosi una diversa^ 

Tomo JIL q 
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pena fissar dovrebbe perciaschedun gradoni Mo- Ec¬ 

co i) canone generale, col quale da legge jndIFar do- 

vrebbe resistenza dell’infimo, del medio e dei mas¬ 

simo grado di dolo, e ridurre ad una generai misura 

tutte le varie circostanze aggradanti di^ un delitto. 

Qaanào la causa im]AeUente è forte, o V azione sì e 
commessa nell'impeto della passione, il grado dei 
dolo sarà l’infimo; quando la causa impellente e de^ 
baie 0 V azione si è commessa a sangue freddo, e con 

matura riflessione, il grado del dolo sara U me io; 

quando si è commessa, o senza causa ( 0 o con causa, 
ma con perfidia o con atroce sevizia, il grado del ao- 

lo sarà il massimo. ... .j ; 
Secondo il nostro piano di criminale proc et a 

giudici del fatto , combinando le circostanze de a ,o 
colle caratLeristiehe in questo canone stabilite, € eci er 

dovrebbero con qual grado di dolo si e commesso i^ 

delitto dall’accusato, siccome si è detto appartenersi 

ad essi il determinare a qual 
(erirsi, quando mancasse il dolo. I giudici , 

cercherebbero quindi nella legge la pena ® 

essa per quel delitto e per quel grado di dolo, con 
abbiam detto che far dovrebbero, quando si trattasse 

eli colp^ (^ì)" * 1 
Con questo metodo finalmente che distingue la 

lità del grado ne’delitti, il legislatore troverà il mo- 

{■O Un nomo, per provare il vaiare della sua polvere, non lia 
«ran tempo , colpo di fucile ad un mtelice che neppiir 
uonosceva. Ecco tin omicidio sema cacM. _ 

(2) N'e* delitti dionjiie sn se etti bili di colpa> giacclie j come si 
^ osservato nelle note deir antecedente cap%^ non ititti lo sono, 
in cmesti delÙEi, io dico , il legislatore deve nfella satìzion pena¬ 
le stabilire sei gradì di pena, cioè per V infima , per Ja media e 
per ìa massima eolpa > e per l'infuno , il medio ed il massimo 
dolo; ed c|ueIU cKé non sono suseettibili di colpa3 tre gradi? 
cioè per T infimo fìì medio ed il massnoo grado di dolo^ 
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do da risolvere tulle le infinite c|uestioni, che riffuar- 
dano i socj e complici di (jualunc[iie dellUo. Tutti co¬ 
loro che hanno avuta parte diretta o indiretta nel¬ 
la violazione della legge, saran rei dì quel delitto, col 
quale quella legge si vi@la; ma non tutti lo saranno 
nell’ istesso grado- La qualità sarà comune, ma il grot¬ 
to sarà diverso. Tutti han contribuito alla .violazione 
della legge, ma forse tutti non fian mostrata l’istes- 
sa malvagità nella ptirte che vi han presa. I giudici 
del fatto giudicheranno dunque, colle regole stabilite 
ne’proposti canoni, del grado del quale eiascheduno 
di essi si è mostrato»reo ; e i giudici del dritto su que¬ 
sto loro giudizio decreteranno la pena che a eiasche- 
dun complice si appartiene. Ecco cometa seoverta di 
una nuova strada si garantisce da tutti gl’insuperabi¬ 
li ostacoli deir antica: ecco come la metafìsica di una 
scienza qualunque rende facile ciò che sembrerà sem¬ 
pre un impossibile al casista che non ha rocchio per 
j scovrì re que’ primi anelli, da’quali procede l’immen¬ 
sa e complicata catena; ed ecco finalmente ridotte ad 
una generai misura le circostanze che aumentar pos¬ 
sono 0 diminuire-il valore di un istesso delitto. Con 
questo metodo noi avremo dunque due misure;!’una 
per distinguere il valore relativo de’ delrLLÌ diversi, 
l’altra per distinguere quello di un istesso delitto ac¬ 
compagnato da circostanze diverse. La maggiore o mi¬ 
nore infiuenza che ha il pitto che si viola suìì’ordine so¬ 
ciale , Sara la prima ; 11 ^rado del dolo sarà la seconda. 

Che il lettore esamini ^profondanien te queste idee; 
che le combini con quelle nell’antecedente capo espo¬ 
rle e sviluppate: i suoi dubbj svaniranno; le folte te¬ 
nebre c le gli nascondevano la strada per la quale si 
deve gtugnere aHa perfezione del sistema penale, co 
minceranno a dissiparsi : egli comincerà finalmente 
a vedére, che un codice penale, dove i’arbitrario no* 

É É Mi 
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ms di pena straordinaria sia interamente proscritto , 
e nel quale la legge nonjiernjel.ta mai a’giudici di far 
da leg'islatoi'i, non è, come si è linora credulo, un im¬ 
possibile politico. Egli si confermerà in questa conso¬ 
lante opinione, quando vedrà coinè ottenere si possa 
1*3 proporzione tra ì delìLLl e le pene. 

C A P O XXXIX. 

Della proporzione tra' delitti e le pene. 

JuJa disuguaglianza de’ delitti c’indica la disugua¬ 
glianza delle pene; e ciò die sì è detto, ci mostra ba¬ 
stantemente la necessità di serbare (juesLa giusta pro¬ 
porzione. Ma come ottenerla? 

Ognuno vede, che la violazione di un patto dev’es¬ 
ser seguita dalla perdita dì un dritto; chela violazio¬ 
ne di un patto più prezioso dev’ esser segonita dalla per¬ 
dita dì un dritto più prezioso; che la violazione di un 
patto meno prezioso deve portane la perdita di un drit¬ 
to meno prezioso ; che la violazione di un patto, acconi- 
pagnata dalle circostanze che mostrano la disposizio¬ 
ne che ha il delinquente di violare altri patti, dev’es¬ 
ser maggiormente punita della violazione deli’ istesso 
patto accompagnata dà circostanze diverse. Ognuno 
vede finalmente che colui che con un solo delitto vio¬ 
la più patti, deve perdere più dritti; e che colui che 
con un solo delitto viola tutt’ ì patti, deve perdere tul- 
t’i dritti. Se egli esamina i principi eterni della giu¬ 
stizia, se egli consulta le imprescrittibili l’egole della 

' ragione, se fissa la sua riflessione su gl’ interessi, socia¬ 
li , egli troverà che la giustizia , la ragione e l’interes- 
ae pubblico ricercano ugualmente questa desiderata 
proporzione tra i delitti e le pene. Da che dunque de¬ 
riva, cbè noi non troviamo iieppure un solo codice, pts 
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kale , ove. quésta proporzione si trovi serbata. Doyre¬ 
nio noi àttribLìirè.questo male all’ impossibilità cfeirin- 
trapresa, 0 àìl’ignoranza della strada, per U quale 
vi Sì deve pervenire? Indichiamo io-strada , é lascia¬ 
mo a colui .che legge, il giudizio della possibilità• di 
giugne-Oe al desiderato Scopo. 

Una similitudine può molto preparare l’intelligen¬ 
za delle mie idée. Un edifizió’si*deve innalzare. Si con¬ 
ducono nella,piazza vicina, è.si gittano senza ordine 
j materlaìi che debbono comporlo. Lo spazio che que¬ 
sti oGcupàno , è jrèr lo menò venti volte maggiore dì 
quello.chè occupar deve redifìzio. Se da’materiali, 
se dallo spazio da essi occupato, giudicar si dovesse 
della grandezza dell’ edilizio , quelli del tugurio di un 
miserabile annunzierebbero 1’ abitazióne di un gran¬ 
de, e quelli della casa di un ricco annunzierebbero la 
reggia di un principe. Quando questi sono ancora In 
disordine, rarchitetto sente i giudìzj dell’idiota e 
sorride. ■ . 

Mutiàmo i nomi, e noi troveréfno 1* istéslo fenome¬ 
no neU’edifìzio politico della, criminale legislazione-' 

Quando si presenta alla nostra immaginazione, co¬ 
me in uh caos senza ordine e senza’ ripartizione, la 
confusa serie de’delitti j quàndo si richiama la; nostra 
riflessione su questo mùcchio informe, la massa c.i pa¬ 
re così grande, il numerò ci pare così immenso che, ó’ 
sembra irapóssibilc il riuscii'e nell’intrapresa di for¬ 
mare un codice penale, o’ve eiasched uh delitto a vèr po¬ 
tesse la sua pena proporzionata e dalla legge fissata, 
o.cì pare che questo codice dovrebbe essere di un’e¬ 
stensióne cost grande da non potersene adattare l’usò 
alla pratica, e da moltiplicare ed accrescere la confu¬ 
sione e X disordini , invece di diminuirli. 

Ma ordiniamo questo caos informe ; riduciamo qué¬ 
sta confusa serie ad alcune classi ; distinguiamo qiié- 
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sle classi secondo i principali oggeLti a’quali si rap¬ 
portano i sociali doveri, ecl in ciascheduna classe di- 
sLingitiaino i clelitù secondo la loro qualità^ secondoi 
ìov^ gradii ed allora il prestigio dell’ineseguibiiità 

del lavoro, o F illusione suli’imineijsità deiFedilizio si 

vedranno conteniporaneamente svanire , e si conosce¬ 
rà questa grande e nuova verità die, così in ilsica, co¬ 
me-in rrtorale , l’ordnve è quello che fa sparire 1* ap¬ 
parente imuiensilà delle masse, e le restringe in spa- 
Z] più angusti. 

La qualità del delitto h il patto ehe si viola ; 'dira¬ 
do è il grado di colpa o di dolo, col quale si comineU 
te Fazione. Bisogna dunque proporzionare la pena al¬ 

la qualità ed al grado. 
'l’uUe le differenze prodotte dal grado sono state già 

determinate con due canoni generali ne’due antece¬ 
denti ca[)i (i)' (,)uesle non ci debbono dunque imba¬ 
razzare nella riparLìzione de’delitti. Basta che il le¬ 
gislatore fissi, come si è detto, questi due canoni, Funo 
de’quali h destinalo a<l indicare il grado della 
e Faltro ad Indicare il grido del do/o, e basta che a 
cifiscliediina specie di delitto suscettìbile di colpa fissi 

sei gradi di pena proporzionati a’ tre gradi di colpa e 
a’tre gradi di dolo, ed in quelli, ove non può esser 
colpa , fissi tre gradi di penit proporzionati a’ tre gra¬ 
di di dolo; basta , io dico, far questa semplicissima e 
facile operazione, per aver superato il più grande sca¬ 
glio che. si oppone alia perfezione del codice penale , 
quale è quello che dipende dal proporzionare la pena 
a’diversi gradi di malvagità, co’quali un islesso de¬ 
litto può esser commesso. E' vero che questa propor¬ 
zione non potrà, in molti casi a>er un’esattezza geo¬ 
metrica; ma ne avrà sempre una tale,da poter otte- 

(I) Vedi 1 due canoni relativi alla colpa e al dolot il pri¬ 
mo a p, 233) ed il. tccàndo a p. 23§. 
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nere il morale ed il poli Lieo effetto die si desidera, va¬ 
le a dire , di non punire ugualmente due rei che , vio¬ 
lando r islesso patto, hai'ftio mostrata una notabile;dìs- 
uguaglianza di malvagità nel violarlo , e dì lìbn la- 

* sciare neir arbitrio del giudice il destinare la q^uantì- 
tà e la natura della pena) 

Con c^uest* operazione noi avremo dunque la pro¬ 
porzione tra la pena ^d il grado. Ma la pena dev’ es¬ 
sere proporzionata alla qualità ed al grado~ Bisogna 
dunque vedere come combinar si debba la proporzio¬ 
ne coir una e coll’ altro. 

La qualità del delitto, si è detto, è il patto che sì 
viola; la misura del valore di due delitti diversi, è, 
come si è osservato nell’antecedente capo, l’influenza 
che ha sulF ordine sociale il patto che si viola eoiruno, 
e quella che vi ha il patto che si viola coll’altro. La 
proporzione duncjue tra la pena e*la qualità del delit¬ 
to, dipender deve da questa influenza che ila il patto 
che sì viola, sull’ordine sociale. Il delitto, col quale 
si viola un patto che hai maggiore influenza sull’ordi¬ 
ne sociale, deve dunque avere una pena maggiore di 
quello, col quale si viola un patto che vi ha un’ influen¬ 
za minore. Questa differenza di pena, proporzionala 
alla qualità di questi due delitti, si combini con quel¬ 
la che nascer deve dal ^rado, e si avrà la totale pro¬ 
porzione. Io mi spiego, bupponiamo che tnUì due que¬ 
sti delitti siano suscettibili discolpa, vale a dire, che 
per ciascheduno di essi il legislatore fissar debba sei 
gradi di pena relativa a’ tre gradi di colpa , 6 a’ tre 
gradi di dolo. Per serbare la perfetta proporzione Ira 
la pena del primo delitto e,quella del secondo, biso¬ 
gna che la pena del primo delitto superi sempre quel¬ 
la del secondo neU’ istesso grado. Se, per esempio, la 
pena del primo delitto nel massimo grado di dolo è 
come dieci, quella dei seconde delitto nel ma«sÌìBO gra- 
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do di dolo dei'* esser al più co'me novej è se quella defì 
primo delitto nel medio grado di dolo è come novej 
quella del secondo nel medidìstrado di dolo dev’essere 
al più come otto j e se quella del primo delitto nell’in* 
lìmo grado di colpa è come cinque, quella del secon¬ 
do delitto nell’ìnfimo grado di colpa dev’essere al più 
come quattro, e così per gli altri gradi intermedi. Che 
si rifietta a questa progressione, e si troverà che, serr- 
aa alterarsi la proporzione che si è stabilita, la pena 
del minor delitto In un grado può esser maggiore del¬ 
la pena del maggiore delitto in un altro grado. L’omi¬ 
cidio, per esempio, è , senza dubbio, iin delitto mag¬ 
giore del Jurto. Col primo si viola un patto molto più 
prezioso che col secondo. La pena deli’omicìdio nel- 
r istesso grado deve dunque esser maggiore della pe¬ 
na del furto nell’ islesso grado. Ecco ciò che richiede 
la stabilita proporzione: ma questa proporzione non 
vien alterata , se la pena del furto commesso col mas¬ 
simo grado di dola è maggiore della pena deiromicl- 
(tio commesso, ocon uno de’tre gradi di colpa , o col- 
r infimo grado di dolo; perchè la pena, come si è det¬ 
to, deve proporzionarsi alla quaiìtà combinata col 
grado. IVeinesse queste idee, non è difficile il vedere, 
come ottener si possa la proporziorre tra le pene e ì 
delitti nell’ intero codice penale. Che il legislatore va¬ 
luti la quantità relativa dell’influenza che -hanno sul- 
r ordine sociale i varjjpattì che si violano co’diversi 
delittij che adoperi, prima di tutto, la massima pe¬ 
na, qual è la perdita di tntt’i dritti , contro quel de¬ 
litto col quale sì violano ttitt’ i patti, e sì violano col 
massimo grado dì dolo; e passi quindi a quello, col 
quale non sì violano tutt’i patti, ma si violano quelli 
che hanno la maggiore influenza sull’ ordine sociale* 
Stabilita la più esatta proporzione che sì può, tra la 
pena di ciaschedua grado del primo delitto colla pe* 



DELLA LEGISLAZiOHt^ 24^ 

na dì clàscHedun grado del secondò, pas4i qmricli a 
quel deliUo, col quale si violano uno o più patti che 
hanno anche una considerabile influenza sull’ordìifè 
sociale, ina minore di quella che vi hanno i patti che 
si violano col secondo delitto j e serbi F is tessa prò por* 
ziooe tra la pena del secondo delitto con quella del 
terzo, che ha serbata tra la pena del primo delitto con 
quella del secondo, in maniera che la pena di eiasche- 
dun grado del terzo delitto sia minore della pena del 
corrispondente grado del secondo, e così vada grada¬ 
tamente discendendo fino all’ ultimo delitto eh’ è quel¬ 
lo, col quale si viola un patto che ha la minore in¬ 
fluenza di tutti sull’ ordine sociale. 

Ecco la strada che io ho promesso d’indi care..Que¬ 
sta comparirci molto più facile, allorché si vedrà la 
ripartizione de’delitti: tua, prima di venire a questo 
grande oggetto, è necessario di prevenire alcuni dub- 
bj, e di premettere un’eccezione alla regola..Questa 
sarà la materia de’ due segitenti capi, dopo de’ quali 
si Verrà alla ripartizione eie’delitti. 

CAPO XL, 

* ^ j- 

Appendice aìV antecedente capo» 

I materiali delle pene de’quali si è parlato , ba¬ 
steranno essi per corrispondere a questa lunga e nu¬ 
merosa progressione di delitti? Potrà sempre ridursi 
a calcolo il.loro relativo valore? Basteranno essi a con¬ 
seguire la desiderata proporzione? 

A tre oggetti può ridursi l’intera quìstione : al nu¬ 
mero , aBa qualità , alla quantità. Al numero , per ve¬ 
dere se i materiali delle pene possano essere cosi ri- 
partibili come lo sono i delitti; alla qualità, per ve¬ 
dere, come serbar si possala progressione delle pene 
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in quelle che sono tra loro eterogenee; alla quantità, 
per vedere se ne’massimi delitti conseguirsi possala 
desiderata proporzione senza uscir dagli spazj da noi 
prefissi 5 e ne’confini della moderazione compresi. Si 
cominci dal numero. Siamo di buona fede con noi me¬ 
desimi. Non nascondiamo a chi legge gli ostacoli che 
sì presentano a nostri sistemi. Cerchiamo dì superar- 
lì j e non tacciamo, come pur troppo si fa da una gran 
parte de’ moderni scrittori che, con un dispotismo più 
irritante di quello eh’essi condannano , comandano 
piuttosto che ragionano , e, tradendo il loro ministe* 
ro , sostituiscono all’ evidenza delle ragioni ed alla pro¬ 
fondità deir esame, 1’ artificioso suono di un’ equivoca 
e brillante espressione che fa Lacere l’ignorante che 
vi crede nascosto l’arcano, e fa ridere il savio che ne 
conosce il motivo e ne vede il vuoto. 

Per cominciare dunque dal numero, io credo che, 
se si pon mente aH’qrdìne col quale, secondo il piano 
nell’antecedente .capo proposto, proceder si dee per 
ottenere la proporzione tra le pene e i delitti nell’ in¬ 
tero codice penale; se sì richiamerà alla nostra.me¬ 
moria ciò che si è detto e dimostrato in que’ capì dì 
questa seconda parte, dove una distinta analisi sì è 
fatta delle cinque classi dì pene che dipendono dalle 
cinque classi di dritti, de’quali un individuo della so¬ 
cietà può essere dalle leggi privato pe’sùoì delitti ; se 
si riflette finalmente al prodigioso aumento che può 
ricevere il numero delle pene dalla loro combinazio¬ 
ne, 0 sia dall’unione di più pene per un solo delitto, 
cjuando con un solo delitto più patti si violano; si ve^ 
drà che i materiali delle pene sono bastantemente co¬ 
piosi per corrispondere al vasto piano che et siamo pro¬ 
posto. In questo piano noi non abbiam preteso che ogni 
azione alle leggi contraria debba esser diversaTnente 
punita di qualunque altra azione da quella dissimile, 
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ed anche allelege! contraria. In questo caso converrei 
ancor io nel credere troppo ristretti i materiali delle, 
pene, per corrispondere a tulLa questa immensità di 
oggetti. Ma io ho bastantèmen Le Sviluppate k mie idee, 
per non temere che un cosi strano disegno mi si pos¬ 
sa attribuire. Il mìo sistema è tanto da questo lonta¬ 
no , che, secondo il piano di progressione da noi espo¬ 
sto , la pena del massimo delitto, commesso coll’ infi¬ 
mo grado di colpa , può essere uguale alla pena di un 
delitto molto inferiore commesso col massimo grado di 
dolo. L’uguaglianza della pena allora distrugge, se¬ 
condo il nostro piano, la proporzione, quando cade 
sull’ istesso grado in delitti di qualità diversa. Se, per 
esempio, si punisse eoll’istessa pena romicidio com¬ 
messo col massimo grado di dolo, ed il furto commes¬ 
so anche col massimo grado di dolo, allora 1«ugua¬ 
glianza della pena distruggerebbe la desiderata pro¬ 
porzione. Ma, se la pena dell’ omicidio commesso col- 
r infimo grado di dolo è uguale alla pena dei furto 
coinniesso col massimo grado di dolo, la proporzione 
non è per questo alterata, seeondo il nostro sistema ; . 
perchè il valore del delitto e la proporzione della pe¬ 
na dipende dalla qualità combinata col grado. Uii’i- 
stessa pena può dunque essere adoprata per più delit¬ 
ti in gradi diversi. Può , per esemplo, essere adopra- 
ta in un delitto per l’infimo grado di colpa ; può in 
un altro delitto, di qualità inferiore al primo, essere 
adoperata pel medio grado di colpa; può in un altro 
inferiore al secondo , essere adoperata pel massimo 
grado di colpa ; può In un altro inferiore al terzo, es¬ 
sere adoprata.per l’infimo grado di dolo; può in un 
altro inferiore al quarto, essere adoperala nel medio 
grado di dolo; può, finalmente, in un altro delitto in- 
lerlore a! quinto,essere adoprala nei massimo grado 
di dolo, senza che la desiderata proporzione possa dir;* 
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SÌ distrutta da rfuesto ripetuto uso dell’istèssa ptnsv. 
La sola pena che, secondo il nostro sistema, non pticf. 
adoprarsi che in un solo delitto e per un solo grado, è, 
dunque q-uelia, eolia'quale |iunir si deve il niassimo 
delitto commesso col massimo grado di dolo. La pro¬ 
gressione delie pene dee da questo primo anello comiii- 
ciare, come da quel prisno anello cominciar deve la_ 
progressione de’delitti. Questa dev’esser come la ba» 
se del cono, il dio metro della quale dev’esser mag¬ 
giore di qualunque altro diametro, dì qualunque altro' 
cerchio nella superficie del cono descritto. ■ 

Premessa questa illustrazione nel nostro sistema, se 
alle riOe-ssioni che ci lian fatto vedere meno difficile di 
quel che si credeva Ì1 conseguimento dell’ elfetLp che 
si desidera, noi uniamo quelle che ci mostrefanno piu 
copioso il numero de’mezzi che abbiamo per conseguir¬ 
lo, il primo de’ proposti dubbj svanirà da sè medesimo, 
e chi legge rimarrà, io spero, interamente convintOt 

Mio dovere non è di ripetere quel che ho detto, e 
di richiamare alia memoria del lettore le idee che ho 
dilTusainentesviluppate in que’capt di questa seconda 
parte , do.ve esposte si sono tutte le diverse specie dì 
pene, delle quali 1’autorità legislativa può far uso, 
Benz'a uscire dagli spazj ne’confint della, moderazione 
compresi. S’egli non ha presenti queste idee, irton hà 
che a rileggere quella parte di questo libro, che sì 
estende dal capo xxx. fino ai capo xxxv., per persua¬ 
dersi che il numero delle pene, separatamente censi- 
derate, è da per se stesso molto pii! copioso di quello 
che a primo a.spetto ajipare. ' 

Ma questo numero istesso può anche venire molto' 
accresciuto dalle combinazioni delle pene- Ecco ciò' che 
debbo qt.d^ aggiugnere a quei che ivi si è détto. 

I nostri legì.slatori hanno unite le pene quando bi¬ 
sognava separarle, e le han .separate quando bisogna^* 
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unirle. Con questa operazione erronea essi hanno 
doppiamente impoveriti i materiali delle pene. Si è., 
per esempio.,unita l’infamia ad ima gran parte delle 
pene. Si è, pressò alcuni popoli, unita all esilio, co¬ 
sì dalla patria come da un dato luogo, alla deporta¬ 
zione, alle galee, ad ogni specie di condanna a lavori 
pubblici, alla morte civile onaturale, alle pécuniarie 
pene. O che il delitto sia o non sìa inlamante, o che. 
sia molto grave o molto leggiero, basta incorrere in 
una di queste pene, per incorrere anche nell inlamia 

di dritto. 
IVoii vi vuol molto a vedere, che«quesLo metodo non 

solo ha resa inuiilé la combinazione delle due pene , 
ma ha indebolito, anche il valore dell’infamia. Ha re¬ 
sa inutile r unione delle due pene, perchè l’infamia 
così adoperata none più una conseguenza del deiltta, 
ma è un effetto della pena. Ha indebolito il vigore del- 
r infamia, perchè , coinè si è da noi dimostrato (i), 
quando questa pena non si rìserba pe’soli delitti che 
sono di loro natura infamanti j quando si moltiplica 
troppo il nuinéro degl’ Infami ; quando si adopera con¬ 
tro quelle classi della società che conoscono poco l’ono¬ 
re, il suo valore s’indebolisce tantoj che. diviene qua¬ 
si interamente inutile. • 

Ho detto che i legislatori non solo hanno unite le 
pene quando bisognava separarle, ma ché le han se¬ 
parate-quando bisognava unirle. La seconda parte di 
questa proposizione-non è meno vera della prima. 

Qual è il motivo , io domando, pel quale si trovano 
in ale uni codici penali dell’ Europa alcune pene degne 
della sevizia de’ tiranni più fieri ? Qual è il motivo, pel 
quale nelle pene di morte, secondo la diversità de’ de¬ 
litti , si tormenta più o meno Tinfelice vittima, prima 
d immolarla alla pubblica tranquillità? Questo derb 

(i) Nel caw. XXXI. di (luestu seconda pcrte^ 
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va, si dirà, dalla «ecessità di porre una cìifFereiixa tra 

le pene di due delitti eh’entranjbi meritano la morte, 
ma de’cpiali l’uno è meno,!’altro è più pernicioso e 
piu Innesto per la società. Ma Ìo di mangio di nuovo ; 

senza ricorrere aila Jerocia , senza inasprire contro la 
legge 1 amino dello spetta lo re che voi volete istruire 

non corroiiij>€r0 ^ 1 iisj3H*tìr^lI tunorc per Ig g 
non 1 odioconli'o di e3se,nia che corrompete ed ina¬ 
sprite, fj LI andò pn nite con sevizia e crudeltà j senza usci¬ 
re dagl inviolalnh liniiti tlella moderazione, non ]iO“ 
Ireste voi ottenere l’istesso efi'etto coll’unione di più 
pene, ma tutte in. que’limiti comprese? Non si po¬ 
trebbe forse dare al reo dei minor deliUo la morte so¬ 
la , ed all’altro la morte unita ad altre pene con quel¬ 
la combinabili ? Perchè separare in questi casi le pe¬ 
ne quando conveniva unirle? 

Più; si è separata H must ione dalla perdita perpe¬ 
tua della personale libertà. Si è permesso che i’infa- 
me che porta sul suo corpo il segno della sua ignomi¬ 
nia e del suo delitto, rientrasse nel civile consorzio. Sì 
restitui.sce alla società un uomo che dev’esserne abbor- 

ritO j Cchenon troverà mai da impiegare le sue brac¬ 
ciatelle pCB olTenderla di nuovo. Non vi vuol molto a 
vedere che, o bisognava proscrivere dal codice penale 
questa pena, o bisognava adoperarla per que’delitti 

soltanto, ne’quali P muJt/orte combinar si potesse o 
colla morte, o colla perdita perpetua della personale 
libertà. Il servo della pena, riacquistando la libertà 
dopo avere e.spiato il suo delitto, può divenire uomo 
da bene. Egli può lusingarsi che il tempo scancelli la 
memoria della sua espiata malvagità, e che un nuovo 
tenor' di vita gli apra Parlilo alla fortuna ed alla glo¬ 
ria. Ma queste speranze potrebbero esse allignare nel 
cuore dell’infelice che l’inustione Ha degradato per 
sem pre ? Por ta ndo s ul suo corpo P i m presa ione inde! e- 
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felle del SLiè delitto e della sua infamia 5 temendo in 
ogni istante la seoverta della sua ignomìnia -, fremen* 
do alla sola idea dell’orrore elie questa seoverta deve 
inspirare j come potrebbe egli innalzarsi da questo 
abisso di obbrobrio fino al coraggio della virtù? Chiù, 
se per lui > e dalla diffidenza degli altri e dalla coscien¬ 
za della sua ignominia, tutte le porte della sussisten¬ 
za , deir industria , della fortuna p dell’ dnore , qual al¬ 
tro partilo gli resta a prendere, fuorché quello di di¬ 
chiarar la guerra alla società, dalla quale non ha più 
che sperare, e di cercare nel delitto istesso una sussi¬ 
stenza ed una celebrità che la virtù gli negherebbe ì 
Restituire la libertà ad uomo di questa natura non è 
forse r istesso che scatenare una tigre fiera ed indoma¬ 
bile ? O bisognava dunque abolire questa pena, o com¬ 
binarla eolia schiavitù perpetua, oeolia morte (1). 

Ma lasciamo l’esame di ciò che si è fatto, e vedia¬ 
mo quel che si dovrebbe fare. 

L’unione delle pene deve avere due oggetti; moìti- 
plicarg i materiali delle pene, e facilitare la propor¬ 
zione tra esse e i delitti. Per ottenere questo doppio 
fine, il legislatore non dee dunque mai unire inutil¬ 
mente due, 0 più pene. Se la pena di morte è, per 
esempio, bastante a punire l’omicidio commesso col 
massimo grado di dolo, perchè uniré in questo caso la 
morte all’ infami^ ? L’omicidio commesso col massimo 
grado dì dolo è sempre inferiore all’ omicidio commes¬ 
so coll’istesso grado di dolo, ma unito al furto; e se 
all’ Gmicìdio ed al furto si unisce anche la concussione 
coll*istesso grado di dòlo, noi avremo un terzo delit- 

(i) Il lettore mi troverà <j»i in contrade]iaìone con (jnel clielio 
detto nel Gap. XXI11, (ieZ 11. liira stilla pena da stabilirsi jiei 
fallimenti fraudolenti. Ma (jue.5taiion è una contraddizione: è piut¬ 
tosto la correzione di ima Jdea erronea, che sarà riparata nel prò- 
eseguilììentQ (]i cjiiesto terzo Hbro. 
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to maggiore degli altri due. Che sì adoperi dum^ue la 
morte non ini’amante pel primo j che sì unisca alla 
morte T infamante inustione pel secondo ; ed alla mor- ! 
te ed air infamia sì unisca Una pecmiiaria pena pel 
terzo. Ecco come vanno unite le pene. Senza questa 
economia, o bisognerà ricorrere ad una specie di mor¬ 
te feroce e tirannica, o bisognerà trascurare la pro¬ 
porzione tra fé pene e'ì delitti. Quel che sì è detto del¬ 
la pena di morte, si può anche dire delle altre pene 
che sono tra loro cómbinabill. Perchè unire inutilmen¬ 
te la perdita della libertà coll’iufamia ? Perchè non 
distinguere i casi, cioè ì delitti, pe’quali si deve ag- 
giugnere la seconda pena alla prima, da quelli pe’ 
quali può soltanto la prima bastare? Non basterà for¬ 
se al legislatore il mutare i nomi delie pene, e l’alte¬ 
rarne in piccola parte le forme, per correggere le pre¬ 
venzioni dell’opinione e separare l’infamia da quelle 
pene alle quali oggi è unita, e unìrvela in que’casi 
soltanto, iie’quali egli crede di doverla unire? Non 
potrà egli lorse combinare colla perdita della libertà 
la pecuniaria pena in que’casi, ne’quali l’unione cob , 
l’infamia non sarebbe opportuna, e la semplice per., 

dita della libertà sarebbe tropico debole (i)? 

(i) Che non ini si opponga il sistema di una gran parte delle 
antiche Jegijìlazionj j di non unire la pecimiaria pena alia péna al^ 
!litn(ra di corpo, Mùderata popali judlcia ,dm Cicerone j sii/it 
u majoTihns constitiita y primuni 'ni ptf^na capitis ciwi pecunia 
jiùn conjangatur. prò domo sua^) Demostene ci /la conserva¬ 
ta una legfje antica degli Atenresi a questa simile, 

^ l'p Q^ori^pv av W ^ 
^ce^mv >1 HiroTtirou i ài fjtn ^ plurcs nf. 
inrogantor z tfuamcamipn^ injìixèrint 'pidic^s litendam she Ììi i 
corporea sioc in i^re ^ utramcjne simili nc inroganlo. Anche le 
leggi barbare die si son tante volte citate ^ conveugono tùuere- 

lativamentc a quest* oggetto, Quando le pene peciiniarie non si 
adoperano cóme pene, ma come transazioni delle pene alUiUlve 
di corpo j è chiaro cJie non debbono pon quelle Goncorrere. Ma 
«el nostro piano le pene pecuniarìe si adoperano cerne pene \ \ 

■■ I 

\ 
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Queste pecuniarie pene non potrebbero forse essere 

unite alla perdita, o alla sospensione delle cìviche pre- * 
rogative, alla esclusione dalle cariche, ed a qualunque 
altra specie di pena , in tutti que’casi, ne’quali V avi¬ 
dità ha dato causa al delitto,e la sola pecuniarìa pe¬ 
na non può bastare per p,unirlb ? 

Non vi vuol molto a vedere che i materiali delle pe¬ 

ne in questa maniera combinati, quadruplicherebbero 
almeno il loro numero. O che si ridetta dunque all’or- 
dine col quale proceder si deve alla progressione del¬ 
le pene, per serbare la proporzione tra esse e i delii- 
tij 0 che si osservino i materiali delle pene, o che se 
ne veggano le combinazioni, si vedrà sempre svanire 
il primo de’tre dubb] nella quistione compresi. Con 
maggior facilità si dileguerà il secondo. Questo riguar¬ 
da la qualità. 

Come serbare, si è detto, la progressione fra quel¬ 
le pene che sono tra loro eterogenee? Come ridurre a 
calcolo il relativo valore delle pene pecuniarie e delle 
pene afflittive dì corpo, dell’infamia e della morte? 
Nell’ istessa classe di pene la progressione è facile ad 
ottenersi, perché; il paragone si raggira tra quantità 
omogenee. La semplice privazione, per esempio, del¬ 
la personale libertà è sicuramente inferiore alla'con- 

n.'jt! come transazioni, di altre pene. Il luat in eorpitre aut in 
(Hre non ùeve aver luogo nei nostro sistema. Manca dimoite i/ 
motivo, pel cpiale queste pene non potevano alle altre unirsi In 
Roma istessa, quando col progresso della civiltà disparvero‘vIi 
avanzi deUistema barbaro delie pecnniaric transazioni, noi tro¬ 
viamo 1 giudici corrotti condannati dalle leggi alla perdita della 

(L C. n!cd. V 

Tomo UL T 
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danna a’lavori pubblici i e la conclanna a’lavori piib- 

I i ,».r un anno ò evide.Uemenle .nfenore a quella 
due anni. Ala come serbare quesla progressione, 

’inaiiclo si passa da'una classe (U ^ena ai un a.lra. 
Ecco a che si rsìffgira il secondo de proposti^ duLb]. 
^ La penarsi t’deUo, è la perdlLadiim dritto. Non 

tnLL’i dritti sono ngnalmente preziosi, ne 
dritto ha iin ngual prezzo presso Lutt ' 
biamo evideiUemente dtinosLrata questa veiiL^. Se la 

pena dunque è la perdita di un dritto, se ^ ‘‘ 
Lno u^nadnieiite preziosi, e se un istesso dritto può 

.vere un prezzo diverso per due diversi popoligli le- 
.rìslatore non dee dunque far altro che_indagare il 
prezzo relativo che il suo popolo dà a var| dritti , per 
determinare il relativo valore delle pene, e la scienza 
della legislazione non può deternuiiare questo rela iv 

valore’ <L varia , come si ò veduto, col variare del e 
politiche, fisiche e morali circostanze^ de popoli; ma 
litro non può fare che stabilire i princip) generali che 
guidar debbono il legislatore m questa .operazione. Ec¬ 

co ciò che mi pare di aver eseguilo con cW- 
rezza nei precedenti capi,per non esser nell obb igo 

di rischiarar maggiormente le mie idee su as¬ 
ceti,o (t ). In un’ opera di questa natura , dove 1 autore 

e chi le£ge, sono per così dire opprepi dall imm 
sita degf oggetti,/che ne sarebbe se ci permettessimo 

Pa«faumXtèrz“ dubbio. Questo riguarda la 

m delle pene. e si raggira nel vedere, come ne mas- 
mi dellttfconaeguir «i possa la desiderata proporzio¬ 

ne senza uscire dagl! spaz| da noi prefissi, e ne con- 
fml’della moderazione compresi. ^ 

Per ricredersi da questo dubbio, basta ricordarsi 

(Il Veg^asi il cap(^'d6t rapporto delle pene co’dioarsi 
li che Jmpongopo lo stato di ma nariortOr 
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<5i una verità che si è altrove accennata, ma che eott- 
viene qui illustrare. In ogni pena, si è detto, vi è iiri 
valore assoluto ecl un valore eli posizioiie.il prinio di- 
pende dal prezzo che gl’individui di una società dah- 
no al cìrìtlo che con quella penasi perde, ediUecon-' 
do dall’uso che se né.fa , o sia dal delitto, cònico il 
quale si minaccia. Da questi due fonti combinati pro¬ 
cede la forza ed il vigore delle pene. Si rischiari que¬ 
sta idea, e si scelga l'esilio per esempio. 
, In un governo libero T esilio' dalla patria , come sì 
e osservato,è una gran pena. Il prezzo che il cittadi¬ 
no dà nella demócrazia al dritto che con questa pena 
si jserde, è grande. Questo uguaglia il valore della 
sovranità. 

L’esilio potrà dunque m questo governo essere una 
pena proporzionata a’gravi dèlittl, ma in qual caso? 
Quando non si adoperi che per li gravi delìfti. Ma se 
la legge punirà con questa pjena istessa i più leggieri 
misfatti, essa non la troverà più efficace; non potrà 
più adoprarla contro i più grandi; essa dovrà cerca¬ 
re una nuova pena ; essa vedrà il valore assoluto del- 
r esilio indebolito dal valore dì posizione che’gli sì è 
dato. Il citl.adino avvezzo a vederlo adoperato contro i 
più leggieri delitti, si abituerà anche a crederlo .meno 
doloroso.; giaecKe tale è la natura dèli’uomoeh’egli 
a vicenda óra giudica del valore, della causa da quello 
degli elFetlì, ed ora del valore degli effetti da quello 
della causa. Basta conoscere l’indole degli animali 
della nostra specie per persuadersi di questa verità. 

. questa riflessione, non ci dee recar mera¬ 
viglia il vedere che la più gran parte de’legislatori han 
travato troppo angusti gli spazj delle pene ne’limiti 
delia moderazione compresii,. in maniera che'.essi han 
dovuto percprre're^,quelli della tirannide e della fero¬ 
cia per punire i più gravi delitti,' vale a dire, quelli# 
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contro i quali lian voluto inspirare maggior terrore. 
Se essi conosciuto avessero 1’ arte dì combinare il va¬ 
lore assoiiUo col valore di posizione in ciascheduna pe¬ 
na, essi ottenuta avrebbero la desiderata proporzione 
tra’delitti e le pene , senza dare un passo Inori de¬ 
gl’inviolabili coiillni della moderazione. Qual meravi¬ 
glia 'ci dee, per esempio, recare il sentire che nel pae¬ 
se più citUo d(dl’Euro[)a , in quello, ove lo spirito di 
Miìiaiiità ha latti 1 maggiori progressi, e dove tuLlo è 
sensibUità , delicatezza , forza di sentimento ec., qual 
ineravigiia, lo dico, ci dee recare il vedere die ne’fa¬ 
sti de’'riherj , de’IN'eroni e degli altri mostri che at¬ 
terrirono l’impero, non si trovi un supjdizio più atro¬ 

ce di quello die si fece soffrire in questa nazione al- 
l’assassino dell’ultimo re. Se il semplice furto di po¬ 

chi soldi comtnessn o in una strada pubblica con vio¬ 

lenza , 0, senza violenza nelle mura dimestiche , è in 
questo paese p.unito colla mortej se in questo isLesso 

paese, una giovane donzella, custode infelice del de¬ 
posita che la disonora , deve espiare .sopra un infame 
patibolo il delitto dell’onore e dell’amore (0 j se l’in¬ 
troduttore armato di qualche derrata proibita deve pa¬ 
gare sopra una ruota il picciolo lucro che ha sottratto 
agli uomini più opulenti dello stato : se questo è l’abu¬ 
so che si è fatto, e si fa tuttavia in questo paese del¬ 
la più grave delle pene ; qual meraviglia poi, che le 
più terribili e le più studiate invenzioni della ferocia 
sieno state tutte esaurite nel punire il più orrendo , il 
più pernicioso degli attentati? Il primo male, il pri¬ 
mo errore, deve necessariamente produrre il secondo. 

Quando il sangue si è esaurito per li minori delit¬ 

ti) In Fj-aneia t ancora in vigore i’ assorda legge di Arrigo i,!., 
che condanna alia morte la donEella , il p.arto delia quale peri¬ 
sce, quando , tratrtnnta da un sentimento di onore , ^ssa non 
ha avuto Ì1 coraggio, di palesare la sua gravidanaa al magistrato 
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tl, non ne rimane, per così dire, più per punire i più 
grandi. Quando sì adopeì’a la morte contro i delitti 

che pajono scusati dalla natura o dall’onore, quali' 
Su[)[jHcj bisognerà serbare per quelli che olfendono e 
r una e Taltro? Come si punirà un assassinio atroce» 
un parricidio esecrabile, un regicidio co] quale tutt’ì 
patti si violano? La ferocia , la crudeltà dovranno ve¬ 
nire in soccorso dell’abuso che si è fatto delle pene e 
della viziosa loro destinazione. Che si corregga dun¬ 
que questo vìzio, che si diminuiscano le pene de’ delitti 
minori, che si distrugga, in una parola, la causa del 
male, ed allora sparirà anche TeffeLto. Allora, io di¬ 
co^ senza uscire dagli spazj da noi prefissi, si trove¬ 
ranno le pene proporzionate a’pili gravi delitti ; allo¬ 

ra la progressione delle pene seguir potrà la progres^ 
sione de delitti, senza macchiare la sanzìon penale 
colle sevizie ddda tirannide; allora finalmente la per¬ 
dita di tutt i dritti basterà a punire la violazione di 
tuLt i patti 5 e sarà la piu gran pena proporzionata al 
più gran delitto. 

Dissipati e prevenuti i dubbj che insorger poteva^- 
no contro il nostro sistema ^ io passo ad esporre colla 

maggior brevità V eccezione che ho promesso d* indica^ 
re, prima di venire alla r^artizione deMelitti. 

• CAPO XLI. 

Eccezione, 

TT. : 
” pccezione non distrugge mai una regola. Que- 

s 0 principio ricevuto in tutte jle scienze, deve aver 
uio^o anc e in quella della legislazione eh’è di tutte 
le altre la più complicata. 

Si è detto , che il valore del delitto dipende dalla 
qua ita combinata col grado^ si è detto, che la quali- 

/ 
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tà tlel delitLo è il pntto che si viola; si è detto, die la 
iiiistira di qifesta qualità h rin/lttenKa che ha il patto 
che si viola sidla conservazione deli’ordine sociale ; si 
è detto /ìnalniente, che la pena, dovendo esser propor- 
zlonatii al valore del delitto, e q.uesto dipendendo dal¬ 

la fjiialit.à combinata col grado, ne deriva che tra due 
delitti di tignai grado, ma di qualità disuguale, la 
ixnia di quello, col quale un patto si viola che ha mag¬ 
giore inlluenza nell’ordine sociale dev’ess?r maggiore 
della pena dell’ altro delitto , col quale si viola un pat¬ 

to che vi ha un inIUieiiza minore. Eccola regola gene¬ 

rale: vediamone l'eccezione. 
Se si riilette sulla numerosa serie de’delitti, sene 

troveranno alcuni che sonrfdi loro natura più degli al¬ 
tri ocvxillahili, più tliflìcili a scovrirsi, e molto più dif- 
ficii'i anche a provarsi. La^speranza dell’Inijiunità do¬ 
vendo dunque esser maggioT'e in (juesti delitti die ne¬ 

gli altri, ì’dTicacia della jiena sarà relativamente mi¬ 
nore. Clic deve dunque lare il legishìtore per metter¬ 
la al suo livello ? Richiedere minori pruove per questi 
delitti che per gli altri, sarebbe, è vero, correggere 
la causa del male, Jua sarebbe i’ istesso che corregger¬ 
la con un male molto maggiore. L’innocenza esposta, 
la civile libertà lesa , la calunnia romentata, sarebbero 
le conseguenze di questo pernicioso ed assurdo rime¬ 
dio. Quello che io propongo non produrrebffÈ alcuno 
di questi inali- Alterare alquanto la proporzione tra la 
pena ed il delitto; interrompere il corso della progres¬ 
sione; dare al delitto più occultabile eli mino¬ 
re la pena, che.sarebbe proporzionata al delitto meno 
occultabile di qualità maggiore; accrescere il rigore 
della pena tanto , quanto basti a compensare la mag¬ 
giore speranza dell’impunità che vi è unita; ecco il 
rimedio più semplice che il'savio legislatore adoperar 

dovrebbe, per dare alla sanzion penale dì questi cle- 

il 
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litll queir equilìbrio che, senza aumentare il rigor del¬ 
la pena, sarebbe distrutto dalla facilità dì occultarli. 
Questa è un eccezione alla regola che non la distrug¬ 
ge, ma non fa altro che sospenderla, per que’delitti 
che dì loro natura sono più degli altri oecullabìU. Nel¬ 
la ripartizione che faremo d&’ delitti, noi indicheremo 
quelli che sono di questa natura , senza farne una clas¬ 
se distinta : faretrio anche vedere fin dove debba esten¬ 
dersi Fuso dì questa eccezione. Colui,che legge, non 
deve far altro che ricordarsi di ciò che si è detto sul- 
Voggetto generale delle pene, per vedere su quali 
principi è fondata'Ia giustizia della, qui proposta ecce¬ 
zione. E.' ormai tempo di passare alla ripartizione de’ 
delitti. Questa sarà l’oggetto de’seguenti capi. La pri¬ 
ma distinzione tra’ delitti pubblici e privali non servi¬ 
rà ad altro che a regolare l’ordine della procedura. 

CAPO XLII. 

De* delitti pubblici e de* delitti prwati. 

Il piano di procedura criminale che ho proposto, 
mi obbliga ad esporre preliminarmente la distinzio¬ 
ne di queste due classi di delitti. Richiamata T antica 
libertà dell’ accusa, richiamar si dovrebbe l’antica di¬ 
stinzione tra’delitti pubblici e i delitti privati. Noi 
sappiamo che presso i Greci e presso i Romani, si di¬ 
stinguevano con questi due nomi i delitti, de’quali a 
ciaschedun cittadino era permesso di divenir accusato¬ 
le , da quelli, l’accusa de’.quali era esclusivamente ri- 
serbata alla parte offesa, o a’suoi stretti parenti (i)" 

ti) Per quel clie riguarda gli Ateniesi veggas'i Fiutar. ìn Solon. 
ìsocratés contrci Loc/ij/am, Poliux vi 11. Sigouius tie Kep<i~ 
hlica -^theniensiunt Uè, m, cap» i, Potter. AtchtKolo.pKS Gton" 
«.'(K Uh, t. cup. 30. et 24 ; e per quel die riguarda i Romani veg-. 
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QuanLunque ogni ddiLlo sia pubblico; perchè ogni 

delitto suppone la violazione di un patto, del quale 
V intera società è garante ; nnlladimeno non si può ne¬ 
gare che, nella serie delle obbligazioni che ogni cit¬ 
tadino contrae colla società e co’suol individui, ve ne 
sono alcune, nell’adempimento delle quali Finteres¬ 
se che ha la società, è massimo, ed altre nelle quali 
è minimo. In queste, se la parte offesa vuol perdona¬ 
re al delinquente , la società può tollerarne F impuni¬ 
tà ; ma nelle altre questa tolleranza sarebbe pernicio¬ 
sa. Essa deve punire ancorché l’offeso perdoni. La 
guerra pubblica dee subentrare alla guerra privata. 
Ogni individuo iiidiretLamente interessato nella pu¬ 

nizione di quel delitto, deve aver il dritto d’impugna¬ 
re le armi della legge contro colui die F ha violata ; e, 
se la parte offesa si tace,seniun privato cittadino ar¬ 
disce di chiamarne in giudizio il reo, allora, secondo 
il piano che si è proposto, il magistrato accusatore de¬ 
ve comparire in iscena, per evitare quell’impunità che 
il silenzio delFoffeso e degli altri concittadini avreb¬ 

bero procurata al reo. 
Ecco II principio, dal quale deve dipendere la di- 

sllnzlone de’delitti pubblici e de’delitti pr/Vatb Ne* 
primi ogni cittadino, che secondo il nostro piano (i) 
non fosse dalla legge privato della libertà di accusa¬ 
re dovrebbe avere il dritto di esserne Faccusatorei 
e neo’li ultimi questo dritto non dovrebbe appartener¬ 
si che alla parteoffesa o a’ suoi stretti parenti. Ma qua¬ 
li sono i delitti che dovrebbero esser compresi nella 
prima classe, e quali quelli che dovrebbero annoverar¬ 
si nella seconda? Noi non possiamo su quest’oggetto 
seguire le disposizioni delie antiche legislazioni. La 

aasi Domat Pai. i”. introd,,^ Mattel Prole gomena 
ad Comment. etc. cap. 4-^. 8. Institutionum- liò, ly, dt. i8,§, i. 

(i) Vedi i capi n. III. e iv. di <ptesto Jibro. 
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diversilà della natura de’ governi^ della religione, de’ 
cóstunii e delle politiche circostante de' popoli ce lo 
impedisce. Molti delitti che allora dovevano richiama¬ 
re la massima vigilanza delle leggi , oggi più non esi¬ 
stono , e noolti delitti ignoti agli antichi sono siihenlra- 
ti a quelli. Ma senza fare un lungo catalogo de’delitti 
che, io credo che annoverar si dovrebbero In ciasche¬ 
duna dì queste classi, io colloco nella classe de’delit- 
ti pubblici tutti que’delitti che, secondo la pratica 
quasi comune dell’ Europa , la parte pubblica, o sia il 
magistrato che rappresenta il fisco, può a sua istanza 
perseguitare in giudizio j e colloco nella classe dere¬ 
litti privati que’delitti che, senza la querela della par¬ 

te offesa, la parte pubblica non può perseguitare, co- 
me le picciole ingiurie,^^ le i^ie di fatto leggierè, ed 
altri piccioli delitti, nella punizione de’ quali l’inte¬ 

resse che ha la società è minimo.^ 
Ecco la prima divisione de’delitti che ad altro non 

serve, se non che a regolare 1’ ordine della procedu¬ 
ra. Passiamo ora a quella che serve a regolare la di¬ 

stribuzione delle pene, ' ” 

CAPO XLIII. 

Dwisione generale de’ delitti. 

Xo debbo anno] are colui che legge con queste mi¬ 

nute divisioni de’ delitti, senza delle quali il mio si¬ 
stema rimarrebbe imperfetto, nè il mio lavoro potreb¬ 

be mai sperare di divenir utile. La sua tolleranza sa¬ 

rà compensata dalla chiarezza che spero dì portare 
in questa oscurissima parte della legislazione, e se , 
coi soccorso dì queste distinzioni io giugnerò a mostra¬ 
re la possibilità di formare un codice penale, nel qua¬ 
le cìaschedun delitto aver potesse la sua pena propor- 



zionata ed assegnata dalla lègge, io potrò gloriarmi 
di aver ottenuto quello che gli altri non han fatto che 
desiderare, e che hanno appena ardito di proporre. 

La divisione generale de’delitti eh’è l’oggetto di 
fjuesto capo, non consiste che nel ridurre ad alcune 
classi ì delitti relaUvatneiHe a’ loro oggetti. 

La Divinità, il sovrano, F ordine pubblico , la fede 
pubblica ) il dritto delle genti, il buon ordine delle 
famiglie, la vita, la dignità, l’onore, la proprietà 
privata di Lutti gl’individui delle società , formano gli 
oggelù de’nostri sociali doveri e de’nostri sociali delitti. 

Classi diverse di delitti. 

I. Oltre i doveri che ogni cittadino ha verso la Di¬ 
vi ni Là come uomo, ne lia alcuni come cittadino. Le leg¬ 
gi civili non debbono ingerirsi nei primi, ma debbo¬ 
no j-irescrivere gli utlimi. Rispettare la patria religio¬ 
ne e il pubblico cullo è F aggregato di luti’ ì doveri che 
un cllLadlno deve alla Divinità come cittadino. Tut¬ 
te le azioni dunque che si oppongono a questa venera¬ 
zione, debbono esser comprese nella prima classe de* 

dei itti. Noi distingMereino questa classe col nome di 
delitti contro la Divinità, 

II. Ogni società civile suppone F esistenza di una 
costituzione, e di nna persona morale che rappresen¬ 
ti la sovranità. Qualunque sia questa costituzione, qua» 
lunque sia questo rappresentante della sovranità, ogni 
cittadino nascendo contrae il dovere di conservare il¬ 
lesa la costituzione del governo, e di difendere quel¬ 

la persona morale che ne rappresenta la sovranità. 
Tutti gli attentati dunque diretti (i), o contro Iaco¬ 

no Dico diretli perchè altriinenti ogni abuso di autori là nelta 
persona di un magistrato , dgni disubbidienia agli ordini del so- 
yraiio nella persona di un cittadino, potrebbero esser compresi^ 

ii 

Bi 
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stiUizlone del governo, 0 condro il rappresenlanle del¬ 
ia sovranità, saranvio compresi nella seconda classe che 
noi chiameremo àt delitti contro il JOi^rano. 

IH. Tra la serie delle obbligazioni che ogni citta¬ 
dino contrae colla'intera società, oltre quella', delle 
quali si e parlato, ve ne sono delle altre cheli pn han¬ 

no direltamente per oggetto nè il sovrano, nè la co¬ 
stituzione del governo, ma che indirettamente interes¬ 
sano Lutto il còrpo spelale colletti c a mente considerato; 
queste sono quelle che dipendono dalle leggi destina¬ 
te a conservare Verdine pubblico. Noi collocheremo 
dunque in questa classe tutti que’delitti che turbano 
bordine pubblico e la pubblica economia. Tali sorfo 
tutt’i delitti contro la giustizia pubblica, èontro la 
tranquillità e sicurezza pubblica, contro la salute 
pubblica , contro il commercio pubblico, contro V era¬ 
rio pubblico, contro la continenza pubblica , contro la 

polizia pubHica , e contro V ordine politico. 
IV, Óltre le obbligazioni che ogni indivìduo della 

società implicitamente contrae nascendo colla sua pa¬ 
tria come cittadino, ve ne sono altre che non si eon- 
Iraggono da luì che in quel momento, nel quale affi¬ 
data gli viene una parte della pubblica confidenza. 
Tutt’i delitti contrari a queste obbligazioni, tutti gli 
abusi che si possono fare di questa confidenza, saran¬ 

no compresi nella, quarta classe che noi chiameremo 
de’ delitti contro la fede pubblica. 

V. E' chiaro , che le obbligazioni contratte da una , 

nazione verso di un’altra , sono nel tempo istesso con¬ 
tratte da Uitt’i suoi Individui, 0 che queste, dipendo¬ 
no dal dritto universale delle genti, o da’par Lieo! ari 
IratLaù di una nazione con un’altra,ogni privato cit¬ 

iti questa elnsse. Ma questo sarelthe l’istessodie annoverare 
tatt’ i delitti nella classe de’ delitti ciré coinuneinente si dicoBfi, 
dì maestà. Ecco perdiè ho detto i soli atteittati diretti. 
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taJino vi è oblil/gato come la nazione intera : egli non 
può violaiJe, senza esporre a’magglori rischi la pub¬ 
blica tranquiJiità. Tutte le violazioni dunque di que¬ 
ste nazionali obbligazioni, saranno comprese in que¬ 
sta quinta classe che si chiamerà de' delitti contro il 
dritto delle genti. 

VI. Tra la città e il cittadino, vi è una società in¬ 
termedia, e questa ò la famiglia. Capo di questa è il 
padre; e la moglie e i figli ne sono gl’ individui. La 
natura ha dettate le prime leggi di questa società ; es¬ 
sa ha slabdilì i dritti e le obbligazioni reciproche de’ 
suoi componenti. Le civili leggi non debbono far altro 
che combinare questi dritti, e queste obbligazioni col- 
ì ordine della società generale, e dare alle naturali 
leggi il suggello della loro sanzione. In questa classe 
dunque, che noi dislingueremocol nome de' delitti con- 
DO l ord>ine delle famiglie^ si comprenderanno tutte 
le yioiazioni di quelle la miliari obbligazioni, nelle qua¬ 
li le leggi debbono interessarsi, e vi uniremo anche 

gli attetitali degli^estranei contro questi preziosi drit¬ 
ti, Il pai licidio,1 infanticidio, il lenocinìo ne'’paren¬ 
ti, T adulterio, l’incesto, il ratto, ed altri delitti di 

questa natura, saranno compresi in questa classe. 
VII. Da delitti che più direttamente interessano tut¬ 

to il corpo sociale, o i suoi principali elementi che so¬ 
no le lamiglie, passando a quelli che più dìrettamen- 
te offendono i. privati individui ; noi collocheremo nel- 
la settima classe tutti gli attentati contro la vita e la 
persona del cittadino. 

Vili. Nell’ottava tutti gl’insuUi recati alla sua ci- 
vile e natnrale dignità. 

IX. Nella nona tutte le insidie tramate contro il suo 
onore. 

X. Nella decima finalmente tutti gli attentati con¬ 
tro la sua proprietà. 
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Ecco la generai divisione derelitti, dalla quale dì- 
l^ender dee la loro particolare ripartìziorie, o sia rana- 
lisi de’ delitti che in ciascheduna di queste classi deb¬ 
bono collocarsi. Si cominci dunque da quelli che an¬ 

noverar si debbono nella prima. 

CAPO XLIV. 

PRIMA C E A S S E. 

De’ delitti contro ■ la Diyinitàt 

Platone facendo V analisi de’delitti che offendono 
la Divinità, mette nel primo luogo i sèguenti. E* nn 
empio, dice egli, colui che nega V esistenza di un Dioj 
è un empio colui che dice esservi un Dìo, ma che non 
cura ciò che gli uomini fanno sulla terra j è un empio 
colui che crede che la Divinità si plachi co’doni (i). 
Quest* idea h sublime ; noi non dobbiamo far altro che 
applicarla a’ principi antecedentemente esposti, per 

dedurne i delitti che, tra quelli in questa prima clas¬ 
se compresi, richiamar debbono il maggior rigore 

delle leggi. 
Si è detto, che ogni individuo della società ha alcu¬ 

ni doveri verso la Divinità come uomo, e ne ha altri 

come cittadino.: si è detto che le leggi,lasciando alla 

Divinità il punire la violazione dei primi, debbono ri¬ 

serbare la.loro sanzione per li secondi. Ogni trasgres¬ 
sione dunque di uno di questi doveri è una violazione 
di un patto j e se, a misura che il.patto che si viola , 
ha una maggiore influenza sull'ordine sociale, cresce 

il valore del delitto col quale si viola; a misura dun- 

(i) Veggasi il dialogo x. de legiùns dì cjiiesto divino filosofo. 
Io prego i miei lettori a qoii trascurare la lettura di questo, pro¬ 
fondo liljro, 

m 
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tjiie cbe il dovere verso la Divinità che si prescrive al 
cittadino, ba tui’ inflnenza maggiore salì’ordì ne sock' 

lé, ii ])eso delia trasgressione diviene raagglore, eresie 
il valore del reato, e crescer deve ii rigore della pena. 

Ritorniamo alFidea di Fiatone. Un nodio che nel 
segreto dei suo cuore nega l’esistenza della prima cau¬ 
sa ; un uomo che ne ammette 1’ esistenza, ma erede 
che la Divinità non curi ciò che gli uomini fanno sul¬ 
la terra ; un uomo che sostituisce all’idea delle perfe¬ 
zioni del supremo Nume, c^uelìa di un’ essere avido che 
espone venali le sue grazie, vende la sua giustizia, e 
non si placa che co’doni eie oiferte; un uomo, io di¬ 
co, che sedotto da uno di questi errori, non cerca dì 
sedurre gli altri, sarà un empio come uomo, ma non 
sarà un empio come cittadino. Se, malgrado queste 

idee, egli rispetta la patria religione ed il pubblico 
culto, ancorché F<5nLorilà pubblica sappia il suo erro¬ 
re, sarebbe essa in dritto di punirlo? (^luarè il patto' 

ch’egli viola, qual’è mai il sociale dovere che concul¬ 
ca , quaVè la legge clic- trasgredisce? 

Se essa lo strascina innanzi all’altare j se innalza 
nell’ atrio del tempio un rogo^ se al cospetto di un po¬ 
polo credente essa immola alla Divinità quest’esse» 
i’e che la nega o non la conosce, qual’è jl bene che 
può nascere da questo male ; giacché è’sempre un ma-' 
le, ed un gran male, la perdita di un uomo? Se si 
trattasse di vendicare la Divinità, io la vendico, po¬ 
trebbe dire la legge. Ma la Divinità ha essa bisogno 
di noi per vendicare i suoi torli? Supporre in lei que¬ 

sta impotenza, 0 questo bisogno, non sarebbe forse lo' 
Stesso che'offejiderlà nél tempo istesso, che si cerca di 
placarla o di vendréarla ? Se tra gli spettatori vi è un 

tionio che pensa come l’infelice ch'e si tormenta , sì 
correggerà egli dal suo errore ? Le grida' dì quest’ in¬ 

felice, invece di palesare alla sua ra'giotve il suo'erró- 

■i 
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re, non inaspriranno forse il suo cuore contro la leg¬ 
ge che confonde le opinioni colle aziani, gli errori co" 

delitti? L’empio istesso che muore, non THescolerà for¬ 

se co’ suoi gemiti le' più esecrabili bestemfnie? non nia- 
nifesterà forse le sue opinioni nel momento istess^ che 
non ha più alcun interesse nell’occultarle, non diver¬ 

rà forse reo anche come cittadino, quando non lo era 
che come uomo'? I suoi tormenti non daranno forse al¬ 

la Divinità istessa molti inimici, invece di darle un 

adoratore di più? 
Terribile e funèsta inquisizione tu sei presente alla 

mia immaginazione in questo momento. La religione 
divina in mezzo alla quale sei nata, avrebbe forse avu¬ 

to tanti detrattori e tanti inimici, se i tuoi roghi aves¬ 
sero bruciati i tuoi ministri invece di bruciare le tue 
vittime? Questa religione che colla sua morale e co* 
suoi dogmi, perfeziona l’uomo, forma il cittadino ed 
atterrisce il tiranno, non vedrebbe fo'rse sotto i suoi 
vessilli combattuto l’errore da que’filosofi istessi che 

tu hai armati contro di lei ? Se tu non avessi dati tan¬ 
ti martiri all’errore, quanti proseliti di più avrebbe 

avuti la verità ! 
Mostro, una volta terrìbile , ma oggi fuggitivo ed 

impo|,ente, io inveirei maggiormente contro di te, se 
il mio re non avesse in questi ultimi tempi incenerito 

il tuo simulacro istesso ne’suoi domln] , e sc i lumi del 
secolo, proscrivendoti da tutto il resto dell’Europa, 

non' ti riducessero a tenere un solo e vacillante piede 
nella parte più estrema di essa', nella quale ogni pic¬ 

ciolo Urto basterà , io spero, 0 per gittanl negli abis¬ 

si del mare, 0 per respingerti ne’deserti dell’Africa, 

dove il dispotismo, la ferocia e l’ignoranza ti daran¬ 

no forse un-più degno, ma meno scandaloso asilo. Che 

mi sì perdoni questa digressione; l’occupazione di co¬ 
lui che scrive sarebbe troppo penosa, se non gli fosse' 
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mai permesso di cedere agli urti del sentimento cK© 

r opprime. 
Riprendiamo l’ordine delle nostre idee. Le leggi, 

si è detto, non debbono punire l’empietà nell’uomo, 
nia debbono punirla nel cittadino. I delitti contro la 
Divinità non debbono soggiacere alla sanzione delle 

leggi, se non quando divengono delitti civili. Finché 
l’ateo rispetta il patrio culto, e non cerca de’ proseliti 
al suo errore, l’ateo non viola alcun patto, e per con¬ 
seguenza non deve perdere alcun diritto ; ma se dimen¬ 
tico de’ doveri die ila contratti colla società, egli cerca 
di oonumicare agli alti’i il suo errore , egli cerca dì 
trovar de’compagni alla sua empietà: se egli diviene 
r apostolo dell’ateismo., 0 il conculcatore del pubblico 
culto, in questo caso la legge dee dichiararlo reo, e 
sottoporlo alla pena che avrà riserbata per questo de¬ 
litto. Questa pena,.si è detto, dovrà esser determina¬ 
ta dall’ influenza che ha il patto che sì viola, suU’or- 
dine sociale. Or sotto questo aspetto considerate le vio¬ 
lazioni dì Lutti qtie’ patti che han per oggetto i doveri 

civili verso la Divinità, le maggiori, a mio credere, 
sono qiteile che si raggirano alle tre empietà da Pla¬ 

tone enunciate. 
Le due prime, distruggendo l’una ogni idea della 

Divinità coi negarne l’esistenza ,61’ altra distruggen¬ 
do quel principio , senza del quale l’ opinione dell’esi-, 
stenza di un Dio è interamente inutile, distruggono 
il fondamento istesso di ogni religione; la terza ne fa 
un istrumento di delitti. La dottrina dell’ espiazione 
male inte.sa ha in tutt’i tempi rovinata la morale., e 
corrotti ì costumi de’popoli. Questa ha fatto più male 
dell’ ateismo istesso. Chi sa V istoria non condannerà 
questa proposizione. Nella classe dunque de.’delitli con¬ 
tro la Divinità noi metteremo nel primo luogo le tre 

empiet-à Platone, ma con ordine inverso tra lore« 



DELLA LEGISLALIOKE. 

1^01 metterenio nel primo kiogo la terza, nel seconda 
la seconda, e nel terzo la prima. Noi metteremo ì’en'i.- 
pielà deir ateo seduttore nell’ ultimo luogo, perchè 
r ateismo è molto più difficile a trovar de’ seguaci, che 
non lo sono gli altri due errori-, p tra questi due, U 
sistema di Epicuro è meno espansibile di quello del- 

r espiazione male intesa. A questa ragione se ne ag- 
giunge un’ altra j per la quale noA credi a ino che la ter¬ 
za spècie di empietà di Platone debba mettersi nel pri¬ 

mo luogo, e debba esser punita con maggior rigore 
delle altre due. Questa è l’interesse che si può trova* 

re nel promuovere la doLLrina di.questa erronea espia¬ 
zione; interesse-che non si trova nell’apostolato degli 

altri due errori. L’isteria è una cossLante pmova di 

queste verità. 
Da questi primi delitti contro la Divinità io, passo 

agli altri d’inferior valore. Il primo tra questi è il 
disprezzo ingiurioso del pubblico, culto e della patria 

credenza. Bisogna distinguere.il non conformista dal 
derisore o seduttore. Il primo viola doveri religiosi, 

il secondo viola doveri reiigio.sl e civili. Il primo non 
deve dunque soggiacere che alla sanzione delle leggi 

ecclesiastiche, ed II seco.ndo a quella deir-ecclesiasti--. 
che e delle civili (i). 

Cicerone nel secondo libro del suo celebre trattato, 

delle leggi ci fa bastantemente vedere che questa ve> 

(i) Una legge Ateniesi conclanaas^a a pena capitale cohii 
che sgravava li suo ventre nel teiupio di Apollo, Tòv 

^àxiuQvm iv TfZ ri^4va ri iauror ^ 

xoit ^y}t^x.éiy * (^ui in c^d<? ApoHinis pe7itri:m cjconentiJcrit 3 se 

in pidicio defertoj eisjae. capitai esio^ La. pena di questo- 
uelitto SI ridente della tirannide dell" autore della legge che i'u 
FisistratOj ma non per questo il delitto non meritava una pene, 
i Jegis atore doveva per alU!0 distinguere il caso^ nel quale 
none SI coimneueva per dispreizò , da quello nel quale si coi^- 

i^ctteva per i^gnoranza o bisogno* PotLer. 

Torno III, s. 
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ri Là non isfnggi a’suoi luminosi sguardi. Mescolando 

egli alcuni IrammeiUi delie antiche leggi della roma¬ 
na rejHibblica con alcune istituzioni attinte dalla Gre¬ 
ca fliosofia, ci dà una raccolta di leggi religiose molto 
analoghe a questo gran principio. Osservando queste 

leggi noi ne troviamo alcune prive di sanzion penale, 
ed altre accompagnate dalla min acci a delle pene pe’ 
trasgressori. La prima di queste leggi, regolando il 
culto, non stabilisce pena alcuna, ma lascia agli dei 
la cura di punirne la violazione (i). Noi ne troviamo 
molte altre dirette alFisLesso oggetto, prive alTaUo dì 
sanzione. La proibizione di adorare privatamente dei¬ 

tà nuove 0 straniere dal pubblico non ricevute (2) j 
quella d’innalzare altari al vizio (5); quella di am¬ 
metter le donne al sacrifizj notturni, e d’iniziarle a’ 
misteri (4); la legge che prescrive la stabilità del cul¬ 
to privato nelle famiglie (5); quella che regola la re¬ 

ligiosa osservanza delle feste , e la maniera di solen¬ 
nizzarle (6) ; la legge finalmente che proibisce aìFem- 

(1) I}h>os adunto caste : pìetatem adktùento opcs amo- 
trenta. Qui secas faxit ^ Dens ipse oindex erit* Su questo prin¬ 
cipio si iondava > io credo ^ la inissima proferita da Tiberio nei 
senato ; Dmrnm injiiri(u Diis Tacita Ann. 

{2) Se par aititi nemo habessit Deos ^ neve novùss sed ne ad- 
venaj , nlsi piibiice adscUos ^ pr io ali m cola rito, 

(3) UUms et eos y gui ctelestes semper habiii^ colanto^ et 
ollos j gaos in aftlunt inerita oocuaeriint j IIercuÌe?ny Liberum y 

se nlap iu m y C asto re tu y PoUiìcem ^ Q ai r ì n nm > a si alla y p r o- 
pter ijuce datxir homini adscensiis in aelam y I\^€nteìn , rirtiiy 
letn y Pietateiìiy earanigm iaudam delahrii suntoJ nec ulla 

Ziorum sacra sóhmnia obeunto^ 
(4) Noctiirna jntxlierwn sa0'ifieia nc sunto iprmttr olla y gnee 

prò popuh rite JienL Neae inittanto y nisì y ut assalent y Cere¬ 

ri y Gneca sacro. 
<5) Sacra prtifata perpetua manento lei aiìin) . , ., Constru- 

età a patrièus ddahra kabento. Lucos in agris habento y et 
larnm sedes t ritzis fandllre y patrumgne s^oanto. 

(6) Ferits jnrgt^ amooento t easgue in jamùlisy operibus pa¬ 
irati s y habento : itaqney ut ita cadat in annuis amfractibasy 
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pio di placare la Divinità eo’ doni (t) i sono tutte pri¬ 
ve di sanzion penale. Noi ne troviamo al contrario del¬ 
le altre dove la pena è indicata. 11 ladro sacrilego è 
condannato come parricida (2) j lo spergiuro e punito 

coir ignominia (5) ; V incesto sacrilego goÌV- estremo 
supplicio (4) i il disprezzo alle determinazioni degli au¬ 

guri con una pena capitale (5). Senza difendere l’ec¬ 
cessivo rigore di alcune di queste pene, io ammiro la 
distinzione fatta tra le leggi che andavan prive dì san¬ 
zion penale, e quelle, ove la pena andava indicata. Le 
prime riguardavano dovei;i puramente religiosi ; le se¬ 
conde riguardavano doveri religiosi e civili. Dove non 

vi era delitto civile non vi era pena. Dove vi era il de¬ 
litto religioso unito al delitto civile, ivi era la pena. 
Se da luti’ i legislatori si fosse sempre fatta questa di¬ 
stinzione , quanti errori di meno ci offrirebbero i no¬ 

stri codici ! Nella Sassonia, nella Fiandra , nella Fran¬ 
ca Contea non si sarebbe condannato a morte colui 
che rompeva il digiuno nella quaresima. Noi non tro- 

descriptum est^: certasque fiuges y certasqae ò^accas ^acerdo¬ 
te.^ pt Ali lihanto ; hoc cevtis sacrificiis y ac dieòus ; itemque 
(liios ad dies y uéertatem lactis y fastusque servanloj idque nc 
commini jmssity ad eam rem et rationerriy cursus anmios 

cerdotcs Jinianto^ 
(X) impins ne itndeto placare tlonis tram Deorum, Questo sta¬ 

bilimento è ima conseguenza tli ciò die scrisse Platone sulle tre 

prime specie di empietà. 
(2) ^ j qui clépserit y rapserit^ 

qtte y parricida ejfo. Questa ha tnUì i caratteri di legge decerne 
idrate^ La pena è eccedente 3 jna il mio fine non è t|ui di esatìiìna- 
re r opportimita della pena j ina il vedere in quali casi Cicerone 
credeva che si dovesse minacciar la pena, ed in cjuaU lasciava aK 
la Divinità il punire il trasgressore. 

(3) Perjurii p<ena divina y cxitium ; humana y dedecus, 
(4) Inccstum pantiX^ces supremo supplicio sanciunto. 
(5) Interpretes autem Jovis opthni maximiy puèìici augures^ 

s i gn is y et a usp ic i is p osi er a a i dento , disci pi in a m ten ente , . ^ 
quaique augur injlista y nefasta y oLtiostiy dira defixerint y 
rita y injectaque sputo <jiiiquc non paruerit % capitai està. 

rnm 
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veretnmo imo dei più terrìLiii nioniimenti della siipeN 
stizìone iieirarchivio di un piccolo paese della Borgo¬ 
gna (i), dorè si conserva ancora il processo di un in- 
Ielice che fu condannato a morte per essersi sottratto 
dalla lame colla coscia di un cavallo in im giorno dì 
sabI?ato j le ordinanze di Francesco I. e di' Arrigo IL 
non riempirebbero ancora di orrore la Francia; ed al¬ 
cune leggi inserite ne’due titoli del codice; iDe Jum- 
ma Trinitate ^ e dé Hcsreticts et Manichceis ^ non ci 
mostrerebbero' le lunesle conseguenze della supersti¬ 
zione nell’impero, e la condizione infelice de’tempi 

ne’ quali furono dettate'. 
Se il disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della 

patria credenza , occupar deve il quarto luogo nella 
classe de’delitti contro la Divinità , la pronndgazione 
del fanatismo deve occuparne il quinto. 

Colid che accende' l’innna gì nazione de’credentij e 
fa loro vedere' de’ doveri e delle colpe che non esisto¬ 

no ; colui che insegna delle praticlté che sono contrarie 
alla morale o perniciose allo stato; colui che dà alla 
forma quel che toglie alla materia ; colui che forman¬ 

do delle coscienze erronee, fa' loro- confondere ì consi¬ 
gli coi precetti, il fanatismo colla pietà; costui, io di¬ 
co, oltraggia la religione, e turba lo stato; la rende 

ridicola pel savio, e pericolosa jiel volgo. Le leggi non 
potrebbero mai essere soverchiamente vigilanti contro 
1 delitti di questa specie. Esse dovrebbero distinguere 

quelli che jvrocedono da uno spirito persecutore, da 
quelR che, senza estendersi fino'a questo'eccesso, si 
riducono ad inspirare alcune erronee idee sul sistema' 

della religione. Il grado distinguerà il valore di que¬ 
sti delitti, e le pena sì proporzionerà alla qualità ed 
ài grado. 

le) Qiie.sto paese si ciiiairta s. Clodio , e questaorribiia esecra- 
xicnr i>OFtvi la Jata de'?.6 luffìio 1629; 
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10 passo a’sacrilegi che occn per anno il ?esto ]nogo 
in questa classe. 

11 sacrilegio 0 un abuso, una probi nazione delle co¬ 
se sante, un delitto commesso contro le persone o le 

cose al pubblico 'Culto consegrate. Le pene più orribili 
sono dalle leggi di una gran parte de’popoli di Euro¬ 
pa minacciate a questa s'pecie di delitti. 

Noi troviamo maggiormente punito il violatore di 
un vaso sacro, che il parricida ; il ladro sacrilego ]>\à 

del ladro assassino; colui che rubai sacri arredi, più 
dei sicario che per una vii mercede toglie la vita ad 
un uomo ed un cittadino allo stato. 

Effetti Innesti della superstizione e dell’ ignoranza , 
e fino a quando seguiterete voi a" deturpare i nostri 
codici, e ad oltraggiare la Divinittà, rendendola la cau¬ 
sa di questi orrori? Dovremo noi credere che la Divi¬ 

nità sia maggiormente offesa dalla perdita di un' vaso 
sacro, che da quella di un uonio? Se , per impedire 

che un inlelice perisse dalla fame, bisognasse spoglia¬ 
re tutt’i tempi deli’universo, la santità della nostm 

morale non ci obbligherebbe forse a quest’operazione ? 
Nel tribunale della ragione ch’è anche quello delia Di¬ 

vinità, colui che ruba ad, un infelice quello ch’era ne¬ 
cessario per la sussistenza della sua lainigìia, non è 
forse pili reo, dì colui che ruba un sacro arredo? Quan¬ 

do il solo ornamento de’tempj era la Divinità che l’a- 
bitava ; quando si sacrificava nel legno o nella creta; 

quando le mani de sacerdoti erano più pure e ì sacri 

vasi meno risplendenti; quando il trono del pontefice 
era di pietra , e le sue tuniche eran di ruvida lana ; 

quando, io dico l’oro e l’argento non era ancora pe- 
netiato’ ne tèmpii, la Divinila era forse meno onora¬ 
ta? ton un candelabro di più, con un candelabro di 

meno, il culto del supremo Essere sarà forse alterato? 
Queste riflessioni che ci debbono indurre a condan- 

Toìno UL s 5 



Tiare T eccessivo rig'ore delle leggi contro qifesta s'pe-, 
eie di delitti, non ci debbono però ugualmente indt.ir? 
re a crederne inopportuna una più moderata sanzione. 
Ma, siccome vi sono varie specie di sacrilegj, cosi e 
ragionevole che sì distinguano quelii che sono più gra-, 
vi, da quelli che lo sono meno. La progressione delle 
pene, in quest’istessa specie di delitti, sarà con que¬ 
sto mezzo indicata al legislatore. ■ ■ 

Ne’ sacrilegj la prot’anazione delle cose al pubblico 
culto eemsegrate è o il fine dell’azione o n’è Téflet* 
to. Quando la })rolanazione n’è il fine, il delitto è mag¬ 
giore ; quando n’è l’effetto, il deìitto è minore- 

Se il sacrilego entra in un tempio , sale sull’ ara 
gitta a terra, calpesta, conculca le statue e lelmina' 
gini che l'anno Foggetty del pubblico culto, Costui è 
più reo del sacrilego che ruba un vaso sacro per ven¬ 
derlo'. Nel primo caso la profanazione è il fine dell’a- 
zionej nel secondo n’è l’effetto, Nel primo caso, il 
disprezzo pel pubblico culto è maggiore che non lo è 
).ìeì secondo. 

Nel primo caso dovrà dunque esser maggiore la pe¬ 
na , che nel secondo. Questa conseguenza è semplicis¬ 
sima; nià qual’è la diflèrenza, si domanda, che pas¬ 
sar deve fra la jiena del ladro sacrìlego, per esémplcv 
e quella del semplice ladro? 

L’unione della pena ecclesìa&trca colla'pena civile, 
la privazione di tutti,' o di una parte dei vantaggi 
che dà la religione; l’espulsione da^tempj'; fa priva¬ 
zione del consorzio de’fedeli per sempre, o per un da-' 
to tempo; l’esecrazione, ed altre slmili pène,, forrna-V 
no "’H oggetti delia ecclesia'stica'sanzione. Tutte', o una’ 
parte di queste pene unite alla pena civile delTurto’, 
formeranno la differenza tra la pena del ìadr6'sàcri-‘ 
letro e quella del semplice ladra. 

Quello che si è detto del furto sacrilego, si dève ap- 
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^lìcare ancKe all’omicidio sacrilego , all’incèsto sacri¬ 

lego , e a Ulti! que’ delitti che piò gravi di vengono 
per la, qualità sacra , 0 dell’oggetto sul quale cadono, 
o del luogo nel quale si comtneltono. Ecco ciò che la 

ragione ci detta sulla dire2Ìo'ne della sanzione penale 

di questa specie di delitti. 
Da’ sacrilegi io passo .allo, spergiuro, che oècupera 

il settimo luògo helja classe efe’delitti contro la Di¬ 

vinità. , . ^ 
Le presenti leggi dell’ Europa distruggono con una 

mano qiò che cercano dì sostenere, coll’ altra. Esse abu¬ 

sano de’giù rara enti, e puiiìscono quindi ferocemente 
lo spergiuro : esse promuòvono un delitto che pùnisòo- 
no quindi con sovèrchio rigore; esse sono ingiuste, fe¬ 
roci ed inuLili nel tentjpo istesso. Ne’tempi -liberi di 
Roma l’inramia censorila (1) era la sola pena’dello sper¬ 

giuro (2).; In nlun paese, in^niun tempo, presso ve- 
run poppio, il giuramento ebbe maggior forza, lo sper¬ 

giuro fu più raro. L’economia, eolia qual esserne face¬ 
va uso,,conservava, il vigore di quésto sacro vìncólo-, 

cosi indebolito .pressò.-di noi daii’abuso chè.se n’è fat¬ 

to. Che si restringa dunque l’uso de’giuramenti, $ 

che si diminuisca la pena dello spergiuro..La sempU- 
ce infamia farà in questo caso più che tutte le pene 

che oggi vi sono minacciate.■ Seguiamo atìche riguar-.. 
do a questo oggetto' i consigli del divino Platone, e ri- 

cordiamacr.che ogni péna , minacciata contro un delit¬ 
to j è.sempre ingiusta , fìbclve non si sono adoperati tut- 
t’i mezzi per prevenirlo. ; . , 

„ Io lodo Radamah.lo, dice égli, che riposava^ eoi¥ 

fi) Noi alibinnio ir òn^a’ltrapcc.ision'e detto ciò die 5’ inten¬ 
deva sotto ([uestpuDme, Vi e;ra gj’aii difl'Si'enaa tra i’ih ('aiti ìa cen¬ 
soria , e t/oella per l’editto del pretore. Quella era molto a (/oe- 
Sta ili I ferro rei 

(2) AuJ/GeJL7Vfe<jf, Aùèc:, vi t* cap, Valer* 
li* Clip* fifCic» de tix. c, 
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„ tanta fiducia sti'giuramenti de’Iitiganti, e che con 
jj tanta iacitila e sollecitudine njetteva temune con 
„ questo_me2zo a’Jitigj. Ne’suol tempi tutti credeva- 
jj no dei, e molli se ne credevano i diseendenti. 

,j Ma oggi che le opinioni degli uomini relative a^li 
,j del si sono mutate ; oggi che vi sono molti che im- 
„ gallo la loro sussistenza, altri che credono ch’essi 
„nun curino ciò che gli uomini fanno sulla terra, ed 
„ altri die credono che il loro sdegno si plachi co’do- 

ni j ogjji fjrresLo caugiainenlo neiropliiione dee prò- 
jjdiirne uno nelle leggi. Lasciamo a’giudici il giura- 
,, re, esigiamo il giuramento d’imparzialità dagli elet- 
„ 1 or ulehnagistra li, da'giudici della musica e del canto; 
„ da distributori de’ prerrij ne’giuochì gimnici ed eque- 
„ stri ; sotto metti a ino a questo sacro vincolo coloro che 
,) non hanno, 0 aver non dovrebbero interesse di meii- 
,, tire ; ma guardiamoci dal moltiplicare il numero de- 
n gli spergiuri coll esigere Ì1 giuramento da coloro che 
,,noi posslarn presumere interessati ad abusarne (i). 

Io non mi distendo piu sopra quest’oggetto, per 
non ripetere ciò che ho detto nella prima parte di cuie- 
slo libro (a). 

I assuimo alla bestemmia che occuperà l’ultimo luo¬ 
go di questa classe- Io comprendo sotto questo nome 
le imprecazioni contro la Divinità, 0 contro gli altri 
oggetti del pubblico culto. La totale impunità mostre¬ 
rebbe 1 iiidilTerenza del legislatore su questa specie 
di delitti; il soverchio rigore ne mostrerebbe l’igno¬ 
ranza, la ferocia, la superstizione. Una moderata pe¬ 
na di quelle che noi chiamato abbiamo correttive piut¬ 
tosto che ainittive; una pena, che non richiedesse la 
solennità di i.in ordinario giudizio, ma che si desse dal 

(ì) de Le^iÒ, dialoga kì i. 

<2) xv, ne/ia noia ai canone xii Jove 
a^ii de giuramenti ^udhj crhmn^ìh 

SI e 

\ 
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magistrato incaricato, secondo il nostro piatio (i ), ai" 
la conservazione della pace, o del buon ordine nel s>-io 
distretto; una pena, io dico, che non eccedesse que¬ 
sti confini, sarebbe giusta ed opportiifià. 

Giustìiiiano che credeva di espiare i delitti del tronò 
togli eccessi della superstizione; Giustiniano che im¬ 
molava tesori a Teodora', e umane vittime alla'Divini¬ 
tà; Giustiniano, del quale Io storico' parlerà sempre 
con disprezzo, éd il filosofo con orrore; Giustinianó, 
io dico, spinse tanto oltre la sua superstiziosa severi¬ 
tà contro questa specie di delitti,che vi destinò la pe¬ 
na di morte. Egli minacciò della sua disgrazia i ma¬ 
gistrati che avessero trascurato dì far eseguire una 
legge così feroce (?). 

Una legge simile venne promulgata in Francia sot¬ 
to il goyeriìo dì Filippo Augusto. Questo' prìncipe ché 
cominciò il suo regno colla proscrizione degli Ebrei e 
de*commedianti, volle manifestare anche il suo zelo 
religioso col condannare ad im’amnienda'di pochi sol¬ 
di i nobili, e ad essere annegati gl’ignobili che pro¬ 
ferite avessero alcune imprecazioni fin d’allora fré- 
queìili nella bocca de’ Francesi (5). Questa logge che 

(1) Veggasì li capo xis. aW articolo xv. nella prima parte 
di questo terzo libro> 

(2) Prcscipimus. .. per7nanentes in prirdictis illicitis et im- 
piis hlasphemiariim ) posthanc admonitioneìn nostram 
comprehendere, et nltimis sabdere supplitiis ^ jìE' non éx Con- 
temptu taliuìh rni^enìadir et cioità'fet respnblicd péf hos im~ 
pios (letos laidi. Si enim et post hanc nostram suasione7ii qiiì,. 
dam taies moeni'enfej, hos snètisrcelaverinty smilitér a 
no Deo coTidemnaèuntnr. Ipsé cteTìm gloriosissimus prtvfectas 
si ìrweTierit (piosdàjh tate aliqìùd delinquente^) et vmdiétar^ 
iTi cosjion ÌTituUrit secundmn nostras ieges, priihw/i quhleTn 
ooligatus erit T/ei judiqio i post haec auteTn' et nos'iràìh ì/idi-' 
^7i(in’o7ieni suèstì/ieiit. Nov, qq. 

(3) Tetcbleiì) venireiteu) corbleuy sarigileu, (Quésta legge/tt 
del i r€)[', - «o 
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ci fa nel tempo istesso vedere l’indipendenza de’gran» 
di, la depressione del popolo , e la superstizione dP 
quei tempi, rimase lortunaLamente priva di esecuzio¬ 
ne; ma non ebbe 1 istessa sorte quella di san Luigi, 
colla quale si prescriveva che si lorasse la lingua, o il 
superior labbro a colui che veniva convìnto dell’isLes- 
so delitto. Vi volle tutta l’autorità di un Papa (i) per 
indurre questo principe a moderare una pena così ob¬ 
brobriosa ; e vi vogliono più secoli dì lumi, per espia¬ 
re questi errori dell’ignoranza. 

Io non parlo delle pene che si trovano minacciate 
contro la magia ed il sortilegio. Il comune dritto ci 
offre^su quest oggetto leggi di sangue e di fuoco. Le 
leggupvi unici pali della maggior parte delle nazioni 
europee non hanno di che invidiare riguardo a questo 
punto la ferocia di quelle del moribondo impero. Io 
non voglio niaggiormente inorridire chi legge con nuo¬ 
vi orrori. Mi riserbo di parlarne nel capo che avrà per 
oggetto analisi de delitti che il legislatore non deve 
punire. Sospendiamo dunque la curiosità del lettore, e 
rivolgiamo i nostri sguardi alla seconda classe de’de-, 
littl, quelli contro del sovrano (2). 

(ì) Innocenzo iv, 

(a) In tiiresta cJasse di deiitu contro la. Divini là io non ho par¬ 
lato contro i delitti die particolarmente dipendono dali’aboso 
dei riiitiistero ecclesiastico , vale a dire, di tjiielii che si commet¬ 

tono da’niinistri delia religione sotto gli anspiej di ((nella 'con- 
fiden-ia pubblica che loro dà il ministero che. esercitano , come 
sarebbe tra imi il delitto di solUcmùonc, e ((nello di rivelazio’ 
ne,ailorcliè si tratta di confessions altri di onesta natura. 
Siccome tutto (jiiello che rignarda il corpo del Sacerdozio,sarà 
da me trattato nel v. libro Ai (jmsA opera , così mi astengo dai 

permettermi ((ni alcun esame , relativamente a ((nestì oggettis 
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66 h 4- SCIENZA 

Nel capo XVI. di questo libro, dove si è esposto il 
sistema della legislazione britannica sn quest’ogm- 
to, esposte si sono le ragioni, sulle quali è fondato il 
vantaggio di questa specie di ripulsa. Finalmente con¬ 
viene avvertire, die quando tutte queste ripulse aves¬ 
sero esaurito 1 albo , allora il preside dovrebbe nomi¬ 
nare tanti altri giudici, quanti se ne richiederebbero 
per compiere il numero de’ dodici che giudicar dovreb- 
tero del fatto. Ma finai; 

1 , 

conoscii^H 
sita di 
per giu^l 
sogna 
ne supplì 
fonda c^l 
dritto bH 
blica ailH 
nella legS 
sito- Se pg: 
paese, 
questa 
gistrato c 
li per Ic^ 
to estese! 
isvlliippl 
^upierflu! 
sabllì'^ 
niolto pii 
sa fio desi 

non 
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altri. Se ogni delitto deve avere una pena proporzio¬ 
nata*, bisogna ben distinguere i delitti per non esser 
jj)criusto nelle pene, e questa distinzioné, come l os¬ 
serveremo nel decorso di questo libro, deve obbliga¬ 
re il legislatore a discendere in immensi detagU, se 
non vuol rendere arbitraria 1 autorità de giudici, e 

alla loro destinazione. 


